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CAPO XLV. 

SeeONDA CLASSE. 

Delitti contro il soi/rano, e prima di ogni altro, espo~ 
■ sizione dell^ antica e moderna legislazione riguàr-^ 

do a quesf oggetto. 

ì ‘ 
JJ funesto cambiamento della condizione del ,po* 

polo e della sorte di Roma; là degenerazione del go¬ 
verno e le vicende dell’impero; gl’interessi opposti 
dell ambizione e della libertà ; la combinazione mo¬ 
struosa delle antiche massime della repubblica co’po¬ 
steriori principi del dispotismo; la violenza della ti¬ 
rannia e gli .spaventi, i sospelti e gli od] de’tiranni; 
il contrasto continuo tra l’amor del potere che detta¬ 
va le leggi, e l’odio della dipendenza ch’era sempre 
da presumersi che si conservasse.vigoroso in una par¬ 
te de’concittadini di Bruto; il passaggio rapido del- 
1 impero in tante mani diverse, per lo più feroci, spesr 
so usurpatrici, molte volte deboli, e qualche volta vir- 
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ilfòse ; il poiieorso, io dico , dì ttUte c|uesle cause, ha 
|jt'ddotto in queìL'i parte della romana legislazione che 
i'iguarcla i delttLl di maestà, quelle contraddizioni j 
quegli orrori, quelle ingiustizie che infelicemente o 
sono stale adottatelo aumentate .in una gran parte de’ 
codici criminali dell’Europa. 

Finche su’ londamenLi della politica liner La si so¬ 
stenne la civile sicurezza, là classe de’delitti di mae¬ 
stà fu nella romana legislazione cosi ristretta , come 
dovrebbe esserlo-II prod/fore che la legge di Koin'old 
immolava alle furie infernali, e del quale ciaschedu¬ 
no poteva essere inipunemente l’oniìcida, era il vero 
traditore della patria, il vero reo di maestà (i). 

Alcuni frammenti delle decemvirali tavole, la leg¬ 
ge Gabinifii V Apulela e fa Vavid ci mostrano quali 
erano i delitti che fino alia dit.Latura di Siila furono in 
questa classe compresi. Suscitare inimici alla repub¬ 
blica, o dare in mano degl’inimici un cittadino (a); 
turbare la sicurezza pubblica colle assemblee nottur¬ 
ne (3), o colle clandestine unioni {4) ; eccitare delle 
sedizioni tra’hgli della pàtria (5),o determiuare gli 

(f) Q'iiei ta legge è rapportata da Dionisio di /V'ìcarnasso //t. f r. 
<3) KiI. tahii/afiim jtissi.^ss ( diee il "ìnrecotisnUo Mv ■ 

ciano fj. 3. «d Lag. J(»‘. mapst. J eim qtii kostém conciOu.ie/, 
qiìiqii^ chsm hosti tradidisset, capite pnniri. 

(3) Porcio Latro ci ha conservata ([tiest'aìtra cletertninazìone 
delle decémvirali tavole : Ffivinm si ì.labidiscantum estecogìio- 
.rcinuis ; nè quii in urbe Ctutus nocUirfipj agitaret «fc. In dacia 

viat, adt>t Calilin.c.'X. Fulvio Ui’.SÌno ne’co;«i;iC/i(orji al libr^ 
di Amonio Atigiistino de ìegibii.t et scnaUtsconsuUis ci lia rap¬ 
portato il testo ditpiestadeceinvirale legge; Quei, calim. cndo^' 
urbe. nox. coit. cokierit. Kapital, estod. 

(4) L’istesso Latro ci riferisce la disposizione della Iegj;e Ga- 
Jjinia. Deinde legc Gabinia promulgatum , qui cohione.t iiHas 
elfindestinas in urbe confiacisset, muTe majcrum capitali sup- 
plicio mulctaretur. idem ildd. 

(5) Questa Jegge porta iì nome d’Apuleio’triliiino dvlla plebe 
BtiP anno 651 ab C/.C,; c se ne fa menzione da Cicerotis de Orat,- 
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alleali ad armarsi contro di essa (i) ; ecco a che si ri¬ 
duce vano i delitti di maestà lino a’tempi di Siila. 

Onesto mostro che non potè mettere Sui suo capo la 
corona , ma che distrusse la libertà ; che gittò i fon- 
damenti del dispotismo j senza potei ne perlcEÌoìiare 
redilìzio; che sparse i semi della tirannia, senza par¬ 

tecipare de’suoi frutti i che combattè due volte contro 
1 suoi concittadini, coniplistò due volte la sua patria, 
e abdicò finalmente ia dittatura, Siila, io dico, fu il 
primo a violare i giusti confini, ne’quali la classe de’ 
delitti di maestà si era fino al suo tempo ristretta. La 
celebre legge di maestà che porta il suo nome^ (2), fu 
Turto più forte che fino a quel tempo dato si fosse al¬ 
la civile libertà, J'rai delìltl ch’^egH aggiunse a que¬ 
sta classe, ve ne .sono alcuni che 'mostrerebbero ba- 
sLantemenLe l’insidioso oggetto della legge, se l’-im- 
pnnità da essa conceduta ai calunniatori in questa spe¬ 
cie di accuse, non ce lo manifestasse evidentemente. 
Disubbidire agli ordini dì un magìslrnio , 0 essergli' 
d’impedimento nell’esercìzio delle sue funzionij con¬ 
durre senza ordine del senato un’armata fuori de’li¬ 
miti della sua provincia, o intraprendere una guerra 
di sua propria autorità ; sedurre l’esercito j perdonare 
a’capi degr ininiici presi nella guerra, 0 restituir lo¬ 
ro per danaro la libertà ; rimandare impunito un capo 
di ladri dopo averlo avuto nelle mani ; coltivare rami- 
clzla d-i un re straniero , essendo cittadiiio. di Roma j 
non aver fatta rispettare!’autorità del popolo remai- 

UK ri* c. Si^onio creile ^ che In cjuesta sì stahilisse hi. 
c!éì delitti eli maestà. V- Sigon. de jndiciis 

liì>. 11* cap^ 29. 
(1) Anche (jrie.sta legge porta il nome di im tribuno della plebe 

cioè di Varo^ nel tribunato del quale fu emanata. VéggaSì Valer. 

IVlass. liò* 11 r. cap, 7, 8. et lil, vji j i* c. 6, 71, 4- » ® Asecn. ìjd 
OraL prò Scauro, 

(2) Cornelia. 

To^no ly. h 
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110 nell sserclzio dì qualche carica; ecco ì nuovi delit¬ 
ti di niaesla in questa legge coiiiprésl (i)* 

Basta riflettere all’estensione arbitraria che dar si 
poteva ai pritno ed aU’uìtlnio di questi articoli, per 
vedere che una gran parte de'delitti, non solò de’ più 
piccoli, ma anche una negligenza,una disgrazia, po¬ 
teva divenire un delitto di maestà. Che si,aggiunga a 
questo r impunità concessa a’calunniatori, e la pena 
stabilita pe’delinquenti (2), e si vedrà che T oggetto 
della' legge altro non era che di favorire colle sue san¬ 
zioni le proscrizioni del tiranno. 

Il dispotismo che non si forma tutto ad un tratto , 
ma eh'è molto rapido ne’suoi progressi, non si fer¬ 
mò a questi primi passi ch’orano per altro bastali te¬ 
mente estesi. La legge di Siila, fu confermata da Ce¬ 
sare, estesa da Augusto', e portata fmo all’eccesso da 
Tiberio. II primo de' Cesari non fece altro' che toglie¬ 
re l’appellazione al popolo da’ decreti del pretore, al 
quale la quest ione di maestà era alfidata (5). Questo 

(1) Prc^lQr j (jtìt ex hac iege de eo qiù inter-- 
ces^^ionern ^usttiierìt 3 aat magistratui ^ ijun ntiniu jnunere suo 
fangatiir ^ impcdimeato fiicrit : (/ni excrcitum e proitincia edit- 
xerìé j aut sua sponte ùellum gesserit ; (pii exercittim sollicita* 
(jerit j (pii diici^us hostinm captis igno\feril ^ aut pecunia liic^ 
rarità (fui daciòus pniedonum captis ignoijeril gai potestatcru 
stinni in adminislrando non defcnderu tfiii civis romanus apud 

externnm versatus fneric, Mafierls testimonìuni accipia- 

ttir^ Cninmniatoriòus nuÙa paend siL His dainnatìs p(ena acfiuep 
et ignis interdictio sit, Qiie.^ti capi della legge Cornelia si trova¬ 
no .sparsi nelle opere degli anticlii scriuorij tra gli altri nelle Ora^ 
itioni di Cicerone m Pisonem et prò Clucnzio^ nella terza yefrig¬ 
na di Asconioj nella inla di Claudio di Svetonio^ ed in altri j dai 
<{riali il dono Sigonio gli ha estratti. Veggasi Sigon^de Jndiciis 

Uh, 11. cap. 29, 
(2) Questa 3 come si è veduto nel rapportato testo ; era 1 in- 

tercliiione delT acqua e del l'tioco. 
(3) Cicerone Facendo menzione della legge Giulia > cosi detta 

dal nome di Giulio Cesare che ne fu l'autore nella sua dittatura;, 
ci fa vedere > eh' egli tolse q[aest' appellazione al popolo j quan- 
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fu un nuovo urto che Siila non potè 3a®e alla civile li- 
bei'tà, ina di cui si contentò dfì preparare ì materiali- 
Augusto fece mollo più. Egli rinnovò tutte le leggi 
che si erano falle contro i delitti di maestà, ne accreb¬ 
be la severità dèììé péne, è vi aggiunse nuovi altri de¬ 
litti. I gÌLirecònsuìtì Ulpiano (i), Marciano (2) , Sce¬ 
sola (5), Venuìejó (4), Modestinò'(5), Papiniano (G-), 
Erniogèniaiio (7) èi han conservati i diversi capi di 
n^uesta celebre legge che per brevità io non rapporto» 
Basta Capere che il vendere, p bruciare iitìa'.slàtiia del- 
É imperatóre già consàcràlà, e il méfiomo intùito re¬ 
cato alle sue immagini, divémiero delitti di maestà» 
I libelli fmnosi lóro nò anche cofn prèsi ìiif cfuésta clas¬ 
se (B)j e là pèrinà del salirìcò ardito fu confusa colla 
spadà del parricida e del ribelle. Siila'si èra contenta¬ 
to di concèdère l’irnpunitàlegalea’èàlunniàtori. Au¬ 
gusto noò contento di confermare questa scandalosa ec¬ 
cezione , Ve ne aggiunse un’altra, colla ^ualé estéso 
veniva il dritto d’accusàre all’ infame, al servò con¬ 
tro il proprio padrone, éd ài libertocóntròcolui che 
data gli aveva la libertà (p). Egli volle di pià, che i 

to rei de oi y et de majestate damnatis. il luogo di Cicerone 
può farci credere anche ^ die questa nqvith fos^e stata fatta da 
Antonio console dopo la morte eli Cesare, V, C\c^ Philip, t, * <). 

il) L. I. 2, et lì, D. ad teg* JuL 
(2) L, 3. et 5, eod. 

D, eod^ 

{^)h* 0. ly* eofL 
(5) L. 7, ì), eod^ 
(6) L. 8. P, cod. 
(7) h. g. et IO, D, eod. 
(8) Pritnus /dngustiis cognitionern deyamosix Uiellis specie, le^ 

gis de mdjestàte iractaaiu Tacit, /tfin. lih, j. c, i4* Da'liLeìii 
si' p^ssò subito a tutti quegli scritti, nt' quali Io scrittoré si era 
alquanto abbandotiato alia ingentiità de* suoi sentimemi. Cordo 
fu ifccusato come reo dì maestà, per aver ne* suoi aònali chia¬ 
mato Gassio r ultimo de* RomanL Idem* Annui. iv. c, 5v 

(g) Cit. L. 7- D. ad L. JuL Majestatis^ 
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bei Y dì coloro che àcciisali venivano di mriestà j-fosse*- 
IO di })tìbblico venduti, e venissero ammessi a cleporre 
eontio 1 celli aeciisati. Egli si servì di questo iw/zio 
jjer eludere 1.antica lègge die proibiva a’ servi di J'ar da 
testniionj n<e delilti decoro padroni; legge che favo¬ 
riva nei Icnipoislesso l’ordine delle faniiglie e la ci¬ 
vile libertà (O'Eris pel tosi riguardi di Angusto verso' 
una libera coslituzione che aveva egli slesso rovescia- 
la , erano dettali dal Liiiiore, ed erano dall’islessa pas¬ 
sione sovente dislrulli. La funesta rimeinbranpià deila 
morte di Cesare, eia venerazione, nella quale era in 
lioma la inernorìadi Bruto, non gli permettevano nè 
di violare manifestainerite, nòdi rispettare, riguardo 

anliche massiirie tlella repubblica. 
Hi berlo In piu ardilo nel dispreizarle, percliè trovati 
aveva i Romani piu avvezzi al giogo che Siila , Cesare 
ed Augusto avevano Idro imposto, oche l’abito di jaìù 
anni reso aveva meno jiesaiile. Senza abolire la legge 
di Aueiisto, senza lar una nuova legge di maestà, egli 
non ebne a inr altro che dai'e a’diversì capi della leg¬ 
ge Giulia quella estensione della quale erano suscetl.i- 
biìi, per jiortar la cosa a quell’eccesso, a] quale egli 
]n condusse. Egli in latl.i estese con (juesto mezzo alle 
p,.'ole, a segni, alle imprecazioni, alle azioni istesse 
più indinèreut! il delitto di maestà. Moll i cllladini si 
trovarono rei dì fjuesto delitto, peq aver batlnto uno 
schiavo innanzi alla statua di Augusto j per essersi spo¬ 
gliali e rivestiti innanzi all’ lsle.sso simulacro ; per aver 
portato una moneta , o un gìojello colla sua elìigie in 
qualche luogo destinato a soddisfai’e a’ bisogni dcdla vi¬ 
ta , 0 a’piaceri della voluttà (e), Un magistrato di una 

■ (i) L irnperiitore Ttieito aìioli ffitest.i ieroce isumzioive di Au- 
giiiito; ma è d.à pre.stimersi , ohe la sita |eg»e avesse poca cìitratn, 
perchè noi noti la traviamo neppure accennata nella Ghistinianea 
oolleaione, Veggasi Fulvio Vopisco in vita Taciti c. g. 

, Hoc genus caUwuìite e.o procerrif, ìi( hoec r/iipr/ire capita- 



LfcGlSI,A2ltìjVE-, g 

.pcloKÌa espiò col maggior rre’.della pena a questi 

cSeìiLti minaeciata , la piccola vanità di, permetl'ere , 
che decretali gli'fossero alcuni onori nelFistesso gior¬ 
no, ttel quale il senato gii aveva alquanti anni, prima 
concessi ad .Augusto (i). . ■ . , 

Un discorso proferito nella confidenza dell* amici¬ 
zia, un sospiro, una lagrima, gittata sulla sorte di Ro¬ 
ma , erano tanti .delitti di nwestà chea! espiavano col- 
l’esilio, o còlla deportazione (2). E' terribile la cìipin- 
ti.ira che Tacito ci ha lasciata, di,questi orrori, e la sua 
robusta penila ci ba in poche .parole mostrata l’impos¬ 
sibili Là j.nella quale era anche l’uomo più avveduto, 
di garantirsi da queste-accuse (9). 

Questa breve, ma funesta esposizione delle leggi d.l 
maestà che luroiìo successivamente fatte da Siila e da’ 
primi Cesari in R'oniai basterà, io spero, per mostrar¬ 

ci cjuanto iinpui’o sìa il fonte, dal quale la più gran 

parte delle nazioni dell’ (iuropa attinte hanno le loro 
leggi su questa specied.i delitti. 

'iMa chi lo crederebbe? Queste, acque che una sor¬ 
gente così immonda ci ha tramandate, invece di pu¬ 
rificarsi nel loro corso, si sono maggiormente imbrat- 

Ha essent j cìycd Augnsti smuldcruvi scrviim aulisse j ite sic m 
miìtassCf nnìjmo^ vcl arumio ìmprèssam 3 idiriné aut 
panari intnlissf** Veggasi S^etonio in Tib, cap. 58, 

(r) Sveton. ibicL . . 
(2) Svet. ihid^ ci sc^ptenl^ capitib, > Taeit, Annaìi ìli, i, c- 
(3) Farlarixlo egli deìF accusa fatta da hporie a MarcelJo iscl, 

tribiinale di rnaer^ta ^ per aver teniiti disborsi ingiortoaì still i 
persona di Tiberio > soggiugne: meintaÒife crimen y cinnnìr ex 

principiaipic^spic dcH^erct accasa ior y 
fectareti/ue rf^o , nam ^ (piia ecra erafìt ^ etiam dieta credeòan:^ 
tur* Taciti iòìcL Trafano hi rfitììto loritano daJ lasciarsi traspor¬ 
tare da t/uésto tiniidO'f'orore, Egli non permise mai, die si Fa¬ 
cessero delle incfnisfdoni contro i detrattori dd suo nomej del 
sòo onore: fjuasi cùntenlns esset inagaitiidine sua y i^ua nu/li 
magis carucrunt y t/ua?n (/ut siòi majestatern inndicarunt, 
PJinio nel PanegHic^ di Trajano, 
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tate , a misura che si sono sparse pe’vasti spazi che 
coiUengono |e nioderne rncnarchie deli’ Europa. Una 
cos 1 uzione creduta la più libera ,1173 della quale noi 
a léjmo^a trpye (i) bastantemente njostrati i vizi ed 
indicati t rii^ieclj, ha in questa parte della sua ffuiris- 
prude 11 za,leggi inolto più barbare ecl ingiuste di quelle 
che la nascente tirannia avesse mai prodotte in Roma, 

benza parlare di ciò che avvenne in Inghilterra sot- 
infelice di Ripcarido li. Ip statuto del qua¬ 

le dicìiarava delitto di alto tradimento la semplice 
intenzione di uccidere, 0 di deporre il re, quantun¬ 
que a cui! azione non esistesse, che indicar potesse 
questo delestabde disegno3 senza parlare, io dico', del- 
le leggi di maestà fatte sotto 1| governo di questo iirin- 
cipe^, che sperimentò egli stesso quanto son deboli le 
leggi troppo forti per prevenire i delitti (2); senza 
neppur ricorrere agli statuti fatti su quest’oggetto in 
quel Innesto periodo del governo britannico, che si 
raggira dppo U governo di Arrigo IV. fino al regno 
di JVìaria j e piu d ogni altro, di dò che avvenne sot¬ 
to li sanguinario regno di Arrigo Vili., il quale, non 
altrimenti che Augusto e Tiberio , rendendo il par¬ 
lamento conipllce de suoi attentati, e ministro della 
sua lerpcia, moltiplicò tanto il numero de’dellttì di 
alto t^dimento, che il furto di un bestiame nel pae¬ 
se di Galles; un discorso privatamente tenum sulla le¬ 
gittimità dei matrimonio dpi re con Anna dì Cleves, 
0 contro la sua supremazia i ÌI profetare sulla morte 
del re j il silenzio dettato dal pudore di una fanciul¬ 
la che, avendo perduta la sua integrità , accettata aves¬ 
se la mano del re, senza avvertirlo della sua disgra¬ 
zia , furono , insieme con molti altri casi a questi simi¬ 
li ^ compresi sotto il terribile nome d’alto tradimen- 

(!) Lih, I, cdp. XI. 

(a) ibgii ì\i deposto j e (|riJjKÌi ucciso dopo 20 anni di regno„ 
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t'o (i) ; senza, io dico, ricorrere alle leggi di questi tem¬ 
pi di turbolènze e di tirannide, e senza richiamare la 
riflessione di collii che legge, su questi periodi'infeli¬ 
ci dell’istoria di questo popolo, noi abbiamo di che 
provare la nostra proposizione con quel che oggi h an¬ 
cora in vigore j malgrado i progressi chela Gran Bret¬ 
tagna ha latti nella sua liberta, e le correzioni che si 
son portate nella sua legislazione. 

Chi crederebbe che nel secolo decim’ottavo, e ne^ 
paese dell’Europa , nel quale il popolo è visibilmente 
penetrato dall’idea della sua libertà , debbano ancora 
essere in vigore le leggi che dichiarano delitto dì aUo 
tradimento il sostenere la giurisdizione del papa (2); 
il dimorare per tre giorni in Inghilterra, senza uni¬ 
formarsi al culto della chiesa anglicana, essendo sud¬ 
dito della Gran Brettagna , e prete papista (5h il la¬ 
sciare dì riconoscere la supremazia del re, e riconci¬ 
liarsi colla sede apostolica, o aver indotto un altro a 
questo cangiamento (4) j spargere 0 costruire delle fal¬ 
se monete, o contraffare ÌI suggello 0 la firma del re 
(5); costruire, vendere, comprare, 0 custodire gEi- 
slrumenti atti alla monetazione,o estrarli dal luogo, 
ove, sono dalla pubblica autorità adopratì (6) ; altera¬ 
re il valore, delle monete, o limandole (7), 0 dando 
a quelle dì argento il color d’oro, ed a quelle di ra¬ 
me il color di argento (8) ; sostenere con qualche scru¬ 

ti) Elacltstone. Cod> crmjnale cap, vi, 
{2) iJutUifo 5> capi I. di h. 1.1 a betta. 
(3) Statuto 27. cap, 2. dvlì'istessa Elisabetta, 
(4) ..VtMtiJfw 3. cap, 4- di Giacomo i. 
(5) 2. cap, 6. di [Viaria. 
(f») Statuii ('g.cft/J. 26. di Guglielmo i ii., conternjati dallo 

stal.uta 7. cap. 25. della regina Anna. 
(7) Statuto 5. cap, 11. di Elisalietta* 
(8) 5t«(im’ i5 e i6. capi 28. di Giorgio 11. Tutte tjoeste leg- 

oi che dichiarano alto tradimento) delitti concernenti la mone'-. 
faiione , sono state attinte dall’ as.surda legge di Costantino, 
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to pubblico, cbe il re in Inghilterra, àncbe d’accor** 
do col parlamento, noti abbia il dritto di disporre del¬ 
la successione al trono (i)j reridèré qualche servizio 
al pretendente, o ad alcuno de’suoi figli, anche sen¬ 
za r intenzione di richiamare questa famiglia al trono, 
dal quale fu cacciata (2) ; chi crederebbe, io dico, che 
in questo secolo, e nella Gran Brettagna, questi de¬ 
litti siano ancora dalle leggi cbiamatrcol nome di al¬ 
to tradimento, e confusi col parricidio ,,Goir assassinio 
del re,, colla vera ribellione ■? Chi crederebbe, che in 
questo secolo , e nella Gran Brettagna, l’augusto cor¬ 
po che fa le leggi e rappresenta la sovranità, lasci an¬ 
cora in vigore l’assurda ed abbominevoì legge, che 
ne’casi, così moltiplicaLì nella britannica legislazione, 
che si chiamano di picciolo tradimentodà al princi¬ 
pe il piu assurdo ed il più abboniinevoìe de’dritti? I 
rei saranno condannali a morte , dice la legge, ed il 
re avrà i loro beni per un anno ed un giorno, e può 
comnietLervi UiLt’i danni ch’egli crede potervi fare, 
il che «i chiama Vanno, il giorno ed il guasto del re. 

Chi crederebbe, io dico, che in questo secolo e nel 
paese ove si detronrizzano I re, e sì fanno cosi spesso 
impaUidrre i minlsLrl, vi sian poi in questa parte del¬ 
la sua legislazione tanti sintomi del (lìspotisrno e del¬ 
la tirannia? Quale dovrà essere su quest’oggetto lo 
stato della legislazione degli altri popoli, se quello del¬ 
la Gran Brettagna è cosi deplorabile? Ahi! Squarcia¬ 
mo per un momento il velo che cuopre questa parte 
della legislazione europea, e confermiamoci neiropi- 
riione tanto vera , quanto spiacevole, che tra noi la ti¬ 
rannia esiste nelle leggi, se non si manifesta su’ troni. 

(i) Statato i3. càp. i, di Eiisahetta. Biackstone per altro di¬ 
ce , die dopo la morte di ((iiesta regina questo delitto fu tassato 
d’ aita incondotui, punibile colla eoiifìscaaione de’ beni. 

;■») Statuti i3 e cap. 3, di Guglielmo m. 
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Qt.ial la legge <Ìt Siila, eli Angusto,, d di Tiberio 
che paragonar si possa con quelle che han vigore in 
una gran parte dell’Europa ì Chi di questi tiranni ha 
mai permesso, che nei cleliUi dì maestà.il figlio accu¬ 
si il padre, èd il padre il figlio? Angusto concesse,e 
vero, questo dritto all’ infame, al servo contro il prò- 
«rio padrone, ed al libèrto contro colui che gli aveva 
data la libertà (i); ma egli non ahdì dì estenderla fi, 
no a’ figli contro i padri, ed a’padri contro i Ugli. Egli 
disprezzo r ordine civile e l’ordine domestico; ma 
non conculcò le leggi del sangue e .quelle della natu¬ 
ra» Il buon Xrajano fece anche mettere ih disuso la 
determinazione di Augusto (2); e noi non solo 1 ab¬ 
biamo adottata-, ma l’abbiamo cosi vergognosamente 
estesa ! Quale inoltre h la legge di Siila , di Augu,sto o 
di Tiberio che stabilisca come una regola generale, che 
ne’giudiz) di maestà receder si possa da tutte.le^rego¬ 
le del dritto (5)? Sotto l’imperio di Tìbeno, sotto quel¬ 
lo del feroce Oomiziano istesso , allorché furono i pi'-* 
clauiorosi giudizj di maestà, non si ardi di stabilire 

(j) Gir.. L. 7. D. ad L. Juì. MajesU _ , ■ 
(2) lieddiui f.U (dice Plinio nd Panegiricn di Tramano) ami- 

ciJ /ìfW, ìih«;ris -pieuis iolsequimi servìs. Vcrentiìr ^ et parente 
et dominos habent. Non enimjuk serky pTÌncìpìs nòstri, ami¬ 
ci ted nos snmus i nec pater palriie alienis se ,nancipits ca- 
norem, civibtjs suis credit. Omnes acc^isaiore domestico 
liberanti, uncniuc salnlis piiblicm signo, ilind, ut ; sic dixenmy 
^erdle le/liim susUdisti , in </no y non mimis serns i/nam do- 

mini< p*-<tistiiisti : hos enilit secarOs, lìlos ionos jecisti. IVon 
yis interca laudari; nec forlassc. laudanda sint ; grata snnt 
tamen recordantibiis principem illnm in capita dominorum jer- 
vos snbornantem, monstrantem^ae crimma , giw tam</uam de- 

'afet punirei / magtiuin et ineoitabile, ac toties fmqiìe expe~ 
riendnm ijuoties ftaieref. 

(3) CortJl ad reprimendiim ) in exiraa. t/t. \Jiiomodo m/(e~ 
ifB mai. crim. proced. Qoesta costituzione è dell’imperatore Ar- 
rÌ«o VII., e dalia Germania si è inl'eliceiuenis estesa anche m 

molti altri tribunali dell tairopa. 
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una regola così assurda e dispo),ìca (i). Giudici inìqui 
e corroLli, sotto il pretesto dj vendicare la maestà dH 
popolo romano violala nella persona del suo primo ma¬ 
gistrato, jujinplayano, è vero, una quantità prodigio¬ 
sa di vittnne a’spspetti ed agli pd] del tiranno; per 
layorire le sue mire, si era, è vero, trasferita dal po¬ 
polo al sepalo la cognizione dì questi delitti c!ie sino 
al tempo di liberio giudicati si erano ne’gran com/- 
zj ; ma , malgrado tutto questo, quando non col pugna¬ 
le del sicario ma colla spada della legge si voleva tru¬ 
cidare uq infelice, Festerna forma de’giudizj era ri- 
apettata; FaccusaLo era difeso; le solennità giudizia¬ 
rie che proteggevano la sua innocenza, eraiio ancora 
iri vigore, e , quando egli succimibeva malgrado i lo¬ 
ro soccorsi, lì vizio era negli uomini, e non nelle leggi. 

Noi non troviamo neppure nelle leggi di questi mo¬ 
stri quella , che in l'rancia ordina a’magisLi’ali di sen¬ 
tire, ne giudizi di maestà, anche i testiinonj che so¬ 
no notoriamente inimici dichiarati dell’accusato. Sii- 
la_, come si e veduto, ammise in questi giudlzj le te¬ 
stimonianze delle donne (2) j Augusto quella de’ servi 
contro i padroni , quali, per eludere F antica legge, 
egli ordinò che fossero, prima di deporre, ài pubbli- 
co venduti (5) ; ma nè F uno, nè F altro, nè alcuno de’ 
loro successori estese questa eccezione fino agl’inimi¬ 
ci dell’accusato. 

Niuno dì essi ebbe neppur la feroce impudenza 
d_i stabilire ciò che forma uno degli articoli della giu¬ 
risprudenza gallicana, e che infelicemente è stato più 
di una volta messo in esecuzione. Ne’casi dì maestà, 
dice la legge, la semplice volontà dì commettere il de- 

^ Tac. /.riT., Svetorj. in Domitìan.iet Plin, in 
(2) Vedi 1 aritapeiniltimo articolo della lesse Cornelia di 

maestà qui sopra rapportata nella nota a p. 6. 
(3j Vergasi ciò die qui sopra a questo proposito si è detto. 
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Ulto disgiunta da qualunque allo, e manirestata anche 
dopo che questa volontà istessa più non esìste, sarà pu¬ 
nita come punito sarebbe il delil-to consuniato e riu¬ 
scito (i). Augusto trovò, come si è dpttp, de delitti 
di maestà negli scritti, Tiberio nelle parole e ne se¬ 
gni ; ma era riserbato alla nioderna giurisprudenza di 
HI) popolo che si crede il più umano eli tutti, di tro¬ 
varli ne’pensieri e ne’desiderj. Dionisìp il tiranno di 
Siracusa 3 punendo il sogno come indice de pensieri, 
avrebbe egli mai preveduto di trovare nella ]>iu tar¬ 
da posterità cosi umani imitatori? Tacendo egli tron¬ 
care Il capo all’inlelice Marsia, per aver sognato di 
ucciderlo (2) , avrebbe mai creduto, che in una gran 
monarchia e dopo il corso di molti secoli, su questo 
suo attentato si sarebbe foggiata una legge? ip3 non 
finiscono qui gH efrrori della moderna legislazione. 

(0 Vecfasi Doiiiat Sitpplif>n<fnto ai drit/o puiSiico iiS. iu. 
tit. 11. ar?. 5. Noi nell’ istoria di Francia due s^si , nei 
(inali si trova eseguita (jiiesta barliara legge, r. Un nobile vicino 
a morire si con lessò di aver avuto in un certo tempo di sua vita 
il pensiero di uccidere il re Arrigo Il confessore ne dette 
l’avviso al procuratore generale, L’infelice inonbondo , essen¬ 
dosi risub ili to dal suo male , fu sopra questa confessione con¬ 

dannato a mone ad Halles, e la sentenaa fu eseguita, a. Un vica- 
yio'di s. Nicola d«’ Campi a Parigi fu appiccato in eseciinone di 
un decreto degli 11 di gennaio del iSgo, per aver dettò, obe si 

sai-elibe trovato anche qualche altro uomo 
coino GleinentP, per uccidere il re Arrigo iv., e che, in nian- 
cania di 0211 ì altro , vi sarebbe stato egli stesso, Veggasi Boii- 
clicl n('tla“ lìildii>lec<i dpi drillo francese ^ all’articolo; Lesa 
Maestà. 1 g.M'TfCOnsuUi francesi pretendono di difendere que¬ 
st- con (imdia del romano Dritto che dice ; eadem sc\>en~ 
tate vu^wtnlern sederis , r/>m efectani y in rws /<estK >>ip;iestatis 

Idra ptmiri aotuenìnt. Questa è la L, 5. C. ad L, fai. Majest. 
Ma essi sono nell’ errore, poicliè per vebmtntew see/erisqui non 
b' intende il pensiero^ ma 1* accorri 
daIl^ltto 3 SÉb]>ene non viuscua. Un'altra Jejge pressameli te ei 
dice: pmnam nerno > e questa antmomia era 
^j'oppo visibile per non saltare agli occhi di Tri bordano istessoc 

(2) Veggasi Plutarco p.clla di DÌì/uCì 
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codice vittoriano^(i), rordioailza di luigi Xl inse- 
X'ita nei codice dlArrigo IH. (2}., le iu?ove costituzig-T 
ni del sanato di Milano (5),, e le ìeggi dì un’ altra gran 

parie ned -Luropa (4)^ considerano come reo deiristés-- 
so delitto tanto colui che,, avendo cognizione di una 

congiura ehe.si trama, non lie dà avviso al governo, 

cjuanto colui che n'è raùtore o Ìl codipiice. Tutti gli 
^sforzi [lòssibili latti per prevenirla ò per distoglierla^ 

non bastano per garantirlo dalla pienezza del reato, 
e r uoipo che non ha saputo disprezzo re 1 vincoli dei- 
1 aniieizia ,ò^ le leggi del segreto, colui che non ha avu¬ 

to il coraggio d immolare alla patria rami eoo il pa-; 

rente, coliH che ha rispettale le leggi dell’opinione 
che io condannerebbero ad un’eterna Infamia, que¬ 
st uomo, io dico., eoija migliore aiiima, coi cuoi-e il 
piu retto, colla coscienza della proppìa iniineenza, vien 

confuso nella pena e nel reato, coll’autore del più or¬ 
rendo e del più esec rab ile de ’ fi e I i l.ti. 

Questa iCgge eh e stata modi fica ta nel codice bri¬ 
tannico (a). cpnssì’ya tuttavia i! sùo vigore nei resto del- 
1 Diiiop.a. C ti ojjpo nota la funesta tragedia avvenu¬ 

ta nella persona di uno de’primi magistrali della 
Trancia, e figlio di uno de’migliori istorici che abbia 

(i) // C'idic*- Vittori a nn hb. iv, cap. 7. ari. 5. 

, 0} Con-HttifUonfs sem Medio/ancnsis iìL iv. tit.fU 
Griìfiine ìuajesUUù\ 

(4) Veggast Farinaccio tom. u opu, u j, n, G6 c 72, 
GinJio Cbro SeatenL ìctfSi^ ^ ed aitri. 
Ancht Godùjredoci dicf^j die l'oiìidnne della maggior dei 
dottoriQuesta^ e QoesL'i opfniooe ha infehcernente avuto vigot’ 
fìi Jegge^dove qiie-Sta mancava- Qui nudar/i faclionis notitiam ha- 
òet citta participatiti facUoriis crìmcfij (de. t/u<f aii(n sunt h- 
ges) certe in proprio perdile!lianis erhUtìe^ capitali et huoc 
conscimri p^na punì ri frei/uertUor scho/a >rectc sciscit. V. Ja- 
coiu Gothof. ad L, qulsijuis ,C. ad fjeg^ JaL majest» 

{p GU statùti i. e 2. cap. io. tli Filippo e Maria, (lichiaraii»’ 
li tleiuto al Tian Ti\^6LazioRC ^ senipJicc lì^allo^ìitépviSt. 
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avuto r Europa. Francesco Augusto Titano terminò i 
guoi giorni sul patibolo, per non aver rivelala la co¬ 
spirazione che si tramava 'dal duca eli Bouillon fra¬ 
tèllo unico dei moribondo Luigi XliL j e dai gran seu- 
diero Arrigo d'Efliat inarehesse di Cinq-Màrs. L’og- 
éeUo' della congiura non era di dare alla l'rancia uu 
re straniero, o di abbreviare i giorni del regnarne. Tra 
il duca di' Bouillon ed il trono , non vi era che un tra- 
tèllo moribondo , è due figli nelle fàsce. Egli era l’ere¬ 
de presuntivo del trono, o almeno di una lunga am¬ 
ministrazione. La congiura , se può chiamarsi con que¬ 
sto nome, era diretta 'a prevenire i colpi deil’ambizio- 
sa politica del cardinàle di Rìeheìieu'. Titano avevacér.- 
cati tutt’i mezzi per distogliere; il sdo àniico Cinq- 
Mars da questa impresa. Egli non volle ni ai prender- 
■ri parte alcuna. Fu costata la sua innocenza riguardo 
a quest’ oggetto , ma il non avére scovèrta la congiura , 
il non aver tradito l’amico, il non aver abusato del¬ 
la sua confidenza , bastò per render reo di maestà Tua- 
no , e per far perire sotto la mano del carnefice un uo¬ 
mo che tutta la nazione credeva innocente (i)._ 

Platone voleva die il legislatore invitasse i cittadi¬ 
ni a scovrire le' congiure che si tramavano contro la 
libertà della patria, ma non consigliava che ne fosse 
punito il silenzio (■?.) ; e n.oì puniamo come reo dì mae- 

(i) Verg.ìfii 1’ isioi'in ih chiesto processo alla fine del xv. volli- 
j,v- delia inoria generale di T'tiafto. Sotto il re- 
cnu di Arni-TO iv. vi l’n aneiie iin altro esempio di questa natura 
iv'lia persona di iin cuoco del re, al quale un gentiluomo del Dei- 
fi nato aveva ('fl'ena una somma di danaro, perebi; aw'elenasse il 
è’iio padrone, il cuoco rifiutò !’■ offerta, ma non ditnmìiò il delit¬ 
to del oentiliiOmo i e tu Cmidanriato é punito coine reo' di mae- 
ftUà. Vevvasi Bouclitl nella òO^lmeca dalDrilto francese all’ ar- 
nòólo Lesa maestà. In Firenie Bernardo del Nero gonfaloniere , 
fu condannato a morte' per non aver rivelataima congiura contro il 
rioverno.tluicciai’dLiii Istoria delle guerre rì’/taiiii sotto l’an. 
® (3) Quare iuinsf/nisi/us vis, r/fii tnudù- alicirjus ;trec;{ ciVis 
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sia colui che non t? acòitsabils di altro che 3 0 dì ùns' 
negligenza, ò di una rispettósa delicatezza. Nelle leg¬ 
gi dì blllà 3 di Augusto e di Tiberio , noi l'iori tfox'ia- 
mo simili eccessi, simili abusi fatti del terribile nóme 
dì rn'aesi,à. 

Rivòlgendo finalmente il nostro esame sulle pene 
per questi delitti adoperate, noi tfoverèina ancora la 
comparazione svantaggiosa per la móderna legi'sìazio- 
ne. Io non vogljo fare r^àpologdsta- dell’óntiebità, nè 
il detrattóre de’moderni j ma io noti trovo nellé leg¬ 
gi dì bilia , dì Augusto è di Tibérió,minaceiàta altra 
pena, che la privazione delVacqua e dsl fuoco (i), 
(Questa moderazione fu è Vero, cagionata pi’Ci dalle di¬ 
spotiche mire dì Siila, e de’primi Cesari, che dalia- 
loro umanità. L interesseche vi era, di confondere sot¬ 
to i’isLèsso nome, e sotto l’istessa pena , deìiCti di qua¬ 
lità e di gnado molto diversi, è il timore di mostrare 
al pòpolo il disprèzzo che si aveva per le antiche leg¬ 
gi , per quelle eh’erano a luì piu care {2), dettarono, 
è vero, la sanzione dì queste prime leggi; ma quan¬ 
do questo motivo istesso' più non esisteva , quando al cì- 

fore shtcht ) h(fic jnchciètis rafarat ; mmijxin in judicimn tra 
hat, qui fMiri(v infidiatits, ni ad iniquam guòcrnuUonCin nnr- 
tcre ìUam conaUir, 1*1 (ito da Ingiò, dialo(>, ix. 

(1) Il giiirf:coni,iili,o Itmloee lo fa vedefVmanifctainente. Ven¬ 
gasi Paul, i/i senttìntiis la. v. ti\ ig. Si nleva anche eia itn luogo 
del l, llèro d'tg/i Annali di Tacito, e dilla jioc'anii citata t. 
Filippica di Cicerone, cap, 5. cg; Ouoin.intio sopra !le]>olissitiie 
congetture ha diversamenie opinato, Veggasi Hottoman. meoui- 
ynent. dtt nerè, jiir, uerio pordu^l/n. Non dee recar tneravìglia 
Se r istoria ci mostra .ipparenieinente il contrario. Qifando.s’t fa¬ 
ceva dal tiranno morire un ciitadinu, tjuesto non si faceva colle 
armi della legge, m.i co'sicarj, cogli assassiiii. Siila, Tiberio 
ed Augusto istesso , lecero fare molte di queste esecuzioni, ma 

legge non veniva alterata, e la pena seguitava ad esser lastessa, 
(2) La lega Porcia t Sempronia. Veggasj ciò olle dice su Cjue- 

*t *1 (lotto .signor Cremani nella sua rinomata opera de 
j’nre crminaìi Uh. j, pari, 3, r.ap, 4, q. /pict 7. 
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vile governo isti Lui to da Augusto si sostituì il dispotì- 
srao itìiHtare di Sévérei, quando Timbra istèssa del-^ 
r antica repubblica fu dissipata , quando dall’ istessg 
roano, è sull’ istessd trono esercitata veniva palesèmén- 
te r autorità legislativa e résecutride ; allora niurifre- 
no trattener poteva la ferocia del legislatore j nìuri in¬ 
teresse moderar poteva il suo rigore. In questi lem- 
pi noi troviamo la legge di Arcadfo è di Onorio, la 
quale, sebbene fosse la più fiera di quante se n’erano 
fatte fino a quel tempo , era nulladinienò molto lonta^ 
na da quel grado’di ferocia, al quale sono giunti i riO" 
stri umani legislatóri (i). 

Essa, rlnianéndo condannato alle nere il perdueJIe 
deirìnfima condizione, condannava alla semplice mor¬ 
te quelli di una condizione piu nobile; ma Arcadi© 
non ardì di prescriver l’esòrdio,tormentoso che si fa 
oggi, dóve piu e dove meno', soffrire al delinquente 
prima di morire. Il carnefice non doveva con ìstudia- 
ta crudeltà dilaniare le membra del reo ; squareiàre 
cori tanaglie infuocate le sue carni; immèrgervi del 
piombo liquefatto ; bruciare a fuoco lento là »Jàno par¬ 
ricida'; fargli iri pòche parole, soffrire tu tt’i piu acer¬ 
bi dolori ; de’ quali T umana natura é suscettibile (2). 
Egli non ardi di prostituire il lìngiiaggió' sacrò delle 
leggi fino a questo puntò; e, quantunque Tumanità 
fos^ da gran tempo abituata allo spettacolo della piit 
feroce tirannia e delle stragi le più sanguinose, lé leg- 

(0 Veggasi la costUiuione di Arcadio ed Onorio m t, Quìs- 

5* C, ad f^^g* Jui* majest. . 
(2) Onèsta e la j>€na che sf adopera jn Francia, Veggasi Doniat* 

Sapplemento al dritto puÌMico Uà. Jil. tit. 2. rirt. 6, In In- 
filiilLerra si strappa il cuore del condannato^ e gli ^ da sulle go¬ 

te T è cosa Tnaravigìio?a il vedere j eptanto le teinpi tar¬ 
tari erano più dolci riguardo a Vaggasi il Codice 
dei Fin goti L. ri, cap, if , Editto di Teo^drico cap, 107 , li 
tùdice (farcii ik, 2. cap^ Tj art. i- e caj)* art* tinicOi 
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gì non furono mal così fiere, come lo era li tiranno 
che le dettava. La noslira condizione e per F appunto 
1 opposto di quella de’sudditi del romano impero. Noi 
abbiamo la tirannia néllc leggi, e F umanità su’tro¬ 
ni.^ I cosUnni distruggono, o per meglio dire, ingen¬ 
tiliscono il dispotismo eh’è dalle leggi favorito e pro- 
tci ló, Queste ci condurrebbero alla schiavitù, se quel¬ 
li non ci spingessero verso la libertà. Questo cantrasto 
e n'ilUdìtneno pericoloso, e Fequiìibrio che ne nasce, 
e niojto precario. Non vi è che 1! bene prodotto dalle 
leggi elle po',sa esser durevole nella società. Correg- 
gimnoie, e noi saremo stabilmente felici e tranquilli» 

C A V O XLVI. 

Proseguimento dell' istesso soggetto su quello che si 
dòi^rebhe fare, 

D J.>^opo aver osservato ìo stato dell’antica e dcdla 
moderna legislazione su i delitti di maestà ; dopo aver 
mostrato F^abuso che la tirannia ha f-atto di questo no¬ 
me , e die F ignoranza, o la negligenza ha perpetuato; 
dopo questa orribile esposizione di ciò die si è fatto, 
è giusto che io manifesti le mie idee su quello die si 
dovrebbe lare. Io richiamo, prima di ogni altra casa , 

attenzione di colui che legge, sul piano che mi son 
proposto di teiiere per la ripartizione de’delitti. Io ho 
detto di volerli distribuire in varie classi relative a’ 
loro oggetti. In questa ripartizione noi non ci occupra- 
mo ckìjrado, ma della qualità. 

^Ogni delittocome si è detto, è ripartibile in sei, 
0 in tre gradi; in sei, quando è siiscèttibile di colpa; 
in Uè, quando non è suscettibile che di dolo. Questa 
particolare suddivisione è stata già stabilita con alcu¬ 
ni canoni generali ; ed il le ito re può esser contenLo de’ 
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nuovi lumi e della chiarezza che si è sparsa su tjue- 
st’oggetto. 

Ristrette dunque le nostre cure alla generale ripar¬ 
tizione , noi non dobbiamo occuparci che della quali¬ 
tà. Questa, come si è detto, è determinata dal patto 
che si viola; e dall’influenza maggiore, o minare che 
hanno i yarj patti sull’ordine sociale , vien determina¬ 
to il maggiore, o minor valore de’delitti co’quali sì 
violano. Richiamate alla memoria di chi legge queste 
premesse, in vengo all’esposizione delle mie idee. 

Allorché io parlo di sovrano, io intendo di parlare 
di quella persona moraie ch’esercita il potere siipre^ 
mo ; ed 11 potere supremo è il potere legislativo. iHe il 
re, per esempio, in Inghilterra non avesse parte alcu¬ 
na nel parlaineuto, egli non avrebbe parte alcuna del¬ 
la sovranità. Nelle altre monarchie, dèli’Europa il re 
è sovrano, perchè è legislatore, e sotto questo aspet¬ 
to soltanto, noi possiamo, senza degradarcichiamare 
i nostri re nostri padroni. 

L’espressione deUa pubblica volontà non è che nel¬ 
la facoltà legislativa, L’esistenza delia persona, o del 
corpo che Tesercita, forma l’essenza della società. 
Fuori di essa non vi è chi abbia il dritto dì comanda¬ 
re : senza di essa non vi è chi abbia il dovere di ub¬ 
bidire. Quando questa perisce, la società civile si di¬ 
scioglie, ranarchia ritorna, la naturale indipenden¬ 
za si riacquista, e con essa si riacquista il dritto di 
difenderla.. 

Data quest’idea della sovranità , non vr vuol molto 
a vedere, che il primo dovere del cittadino , il patto 
più prezioso, quello che ha la maggiore influenza, « 
per meglio dire, che non si può violare senza distrug¬ 
gere la società', è appunto qiielb che l’obbliga a non 
attentare contro la sovranità. La violazione dunque di 
questo patto è il maggiore delitti. “ Colui « he cer- 

Tomo IF, e 
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„ca di rovesciare questo potere, dice Piatone; colui 
3, che cerca di sostituire al vigore delle leggi T arhi- 
j, trio dell’uomo; colui che tenta di soggiogare la pa- 
„ tri a eolie fazioni, e che, opponendo la lorza alle leg- 
„gi, rieiupie la città di sediziosi e di ruhelii, costui 
,)è di tutta la società rinimico maggiore (i)”* 

Ecco il vero delitto di maestà in primo capo. Ma 
deterinlniamo mèglio quest’idea. 

Ho detto ,• che il primo dovere del cittadino, il pat¬ 
to più prezioso è quello che l’obbliga a non attentare 
contro la sovranità. Ho detto soi^ranità e non sopra¬ 
no y perchè colui ehe si scagliasse contro l’uomo, o 
contro i membri del corpo ch’esercita e rappresenta 

■questa sovranità, senza cercar d’usurpare questa so¬ 
vranità, è meno reo di colui che facesse l’istesso ma¬ 
le con questo peggiore disegno. 

In una monarchia ereditaria, per esempio, dove il 
potere legislativo è stato affidato alla famiglia regnan¬ 
te, colui ohe aUenta sulla vita del re, senza cercar di 
usurpare la sua corona , è menoj'eo di colui che, com- 
metteiido l’istesso eccesso, cercasse d’impadronirsi 
della sovranità e del trono. La ragione n’è semplicis¬ 
sima : essa dipende dagli antecedenti prìncipj. Nel 
primo, caso rautorità legislativa non vien-distrutta; 
la società non è discìolta ; il nodo sociale non vien rot¬ 
to. Una convulsione orribile ha sofferta il corpo civi¬ 
le, ma non è morto , perchè lo spirito che Io anima non 
si è estinto. L’erede legìttimo del trono ha l’istesso po¬ 
tere che aveva il suo predecessore : egli ha gl’istessi drit¬ 
ti .sugl’ individui della società, e questi hanno gl’ istes¬ 
si doveri verso dì lui. Ma se il regicida sale sul trono, 
se unisce l’usurpazione al parricidio , allora la socie¬ 
tà è disciolta, il nodo è rotto, 1* autorità legislativa è 

(i) Plato De hgih. dial. rx. 
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distrutta , e estinta ; perehè colui che P esercita , non 
ha il dritto di esercitarla. Non vi è più sovrano , non v‘i 
son leggi, non vi è-potere, non vi è sovranità. L’anar¬ 

chia iù questo caso è fondata sopra un delitto , il pote¬ 
re sulla'forza, T autorità sulla violenza. Nella classe 

dunque de’delitti Contro il sovrano, il primo di tutti 

è Vattentato contro la sovranità, il secondo è il regi¬ 

cidio , o sia l’attentato contro la vita del i^e o del capo 

della repubblica, , , 
I sacri titoli che mettono la corona sul capo de re, 

il muto decreto deli’ urna che crea il dittatore o il con¬ 

sole, la lìbera scelta di un senato che eìegge il capo di 
una ^pubblica, sono gli oggetti che richiamar debbo¬ 

no la maggior venerazione del popolo, e gli^atti più 
solenni della civile società. La vita più preziosa per 

uno stato c quella del rappresentante della sóvranità 

del popolo , 0 del suo primo magistrato. Quando un 
cittadino ardisce d’imbrat.tarsi le mani con un sangue 

cosi prezioso, la famiglia civile perdfeiì suo padre , ed 

un suo individuo ne diviene'il parricida. La pace pub¬ 

blica turbata, l’ordine pubblico alterato o distrutto , 
la fedeltà de’giuramenti violata, la maestà del trono 
0 della repubblica vilipesa, Io scandalo del popolo, ed 
il timore che s’inspira a chi deve governarlo, sono le 
funeste appendici di questo orribile attentato. Noi lo 

collochiamo dunque cori ragione nel secondo luogo (i) > 

come collochiamo nel.terzo la pradizione, . ^ 
II proditore è colui che dà', o' cerca di dare, la pa¬ 

tria 0 r esercito'in mano degl’inimici. Ne’governi i 

più liberi questo delitto ha' richiamato sempre il mag- 

(ì) Nella monarcìiia erediUria f attentato contro la vita della 
ynoglie dei re o dell' eretle dei-trono > è giusto che sia helk ma¬ 
ni era istessa punito* La prima associata alla sovranità j ed il se¬ 
condo destinato a succedervi j deLhono avere gl' istessi riguardii 
che la legge esige per colui eh’ é sopra il trono- 
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gior rigore delie leggi. Qaeslo è direttamente con¬ 
tro il sovrano, perche o cerca di privarlo-dellasovra¬ 
nità , 0 d indebolirne ia ferrea che la garantisce e la 
conserva' 11 lettore istruito vedrà i varj delitti che, 
senaa dare luogo alcuno'ali’arbitriq, sarebbero sotto 
ejuesto noiiJè, còìnpresL ' 

; i'6sisl>t)}z(i vlolcìitcì cd amlala j Contf'o gii ordi¬ 
ni del sdvràilo, óccuperà il c[uarto luogo in (Questa clas¬ 
se. in ogni governo è necessario che vi sia un’autori¬ 
tà assoluta, la rjuale escluda dalia parte de’sudditi, 
1)011' il dritto di 'lagnarst, di rappresentare, d’iiluiui- 
iiare; no'U Ìfì (acolta di reclamare e di avvertire, per 
cosi dire, d sovraiiò della reàìsione che vi è intorno a 

, 'dia eh escluda il potere di superare, e il dritto 
di resistere violentemente. 0 che la sovranìià risegga 
sul capo di un sol uomo, o che appartenga alla rnol- 
tiLudiiie, 0 die sia aliidala ad un piccio! nuinero, cjua- 
luiirjue s.ieiio Je mani, nelle fpiaii è stata depositata, 
^isa è seni[!.re della inedesiina natura : essa non è mai 
altro che'cjirei potere assoluto che può costringere ed 
obbligare ad ubbidire, e può trioofaro di tutti gU 

^ jVelltì deniocTtizia, c|Noncìo il popòìo ha parlalo, 
quando la conclone ha delrhemLo , non vi è potere, fuo¬ 
ri tlet sm iojpedjre T e.sccu^i'one de' 
suoi orduih IVell* arislocfc^izia deve dirsi rSslesso ri¬ 
guardo al senalo, e nella inoiiarchia riguardo al mo- 

Senfja questo potere non vi è gover^io; esicco- 
Uje non vi e. cosULu^ione, ove ruonio possa esser soL- 
toinesbo alle voloulà arbitrario^ cosi non ^ nep¬ 
pure alcuna ^ dove egli non debba esser soggiogato 
dalla It^gge, 6 dove non Vi sia cosa alcuna cosi impe¬ 
riosa j così autorevole, conio essa. Quando ckirique una 
por/jone de sudditi ricorre alla forza j p^r impedirà 
r esecuzione degii ordini del sovrano ^ c|uaqdo5 ìf?' 
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eh clireclama re, jlki in inare.,,.esporre delle ra^-ioni < 
per indurlo.a. rivoeare la legge , si ricorre alla violén- 
ea , B\ prendono le.arnn-;, si dichiara una guerra a per¬ 
la al suo polerè, allora la sovranit.à è lesa,e i refraL- 
tarj sono veri rubelìì (t). . , 

Il sovrano nón esige solo da’sudditi eònservazìone, 
difesa ed ubbidienza , ma esige aticile venerazione ed 
ossequio. Questo è un altro pattò, un altro dovere che, 
nascendo , il cittadino contrae colla società. La viola* 
zione di questo pa4o, ivefl. e manifesti insulti recati 
al sovrano occuperanno dunque ìi quinto luogo in que¬ 
sta classe. Ma che mai deve comprendersi sotto d no- 
m e d’insulto recato a 1 so v ra n o ? L a 1 egge d e ve d e fi n i r-' 
lo, se non vuol lasciare l’adito all’arbitrio il più fu-. 
nesto. Io chiamo Insulto recalo al sovrano ogni azione 
manifestamente ingiuriosa , è .nella quale Ìl rispetta 
che si. deve albi sovranità, viene manifestamente vio¬ 
lato. Un libello famoso, per esemplo, pubblicato con¬ 
tro il sovrano, potrebbe essep compreso in; questo nu¬ 
mero. Io non chianio insulto Io scritto ìibero di un .filo- 
.sofo che rileva .i mali della sua patria-, per accelerar- 
ue le correzioni. Io non chi amo. insulto una parola , 
un’ imprecazione, una maledizione proferìfa nello sde¬ 
gno. Io non chiamo neppure con questo nome ini di¬ 
scorso libero privatamente tenuto sulla condotta del 
capo della nazione. Se noi vògliam fare delle parole 
un delitto,la società sì troverà piena di delatori e di 
rei. Il delitto di maestà diverrà,come disse Plinio, i?. 
éólo delitto di colui, al quale non si pud alcun delit- 

(f) la Inghiiterra in v^^o^è del cafitràtto f.lttcf con Guglielmo 
ti T* j canirattQ cJié ha It vigore di l^gge fon di menta! e j la ni- 
riOne ie^Dtiìnarnente sollevarsi ^ [>er in;intenerne I’o'sser- 
ì/ans^a j ma si avverta, che in t/riesto caso la nazione nort si solleva 
contro ii sovrano | ma contro il -stio primo iringistrato f si piji'i 
dire che, in (fnesto ca,sD, il sovra?iO si arma coAtro del re. 
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to imputare (i). La confidenza, la buona fede, l’ami¬ 
cizia spariranno per dar luogo alla diffidenza ed alla 
trislezza. La nazione perderà il suo originario carat¬ 
tere; r ignoranza o subentrerà a’ìnmì, o vedrà per¬ 
petuale le sue tenebre, i suoi errori, i suoi [>regiodi* 
zj ; i cosUnni si corrpvnperanno, ed il irono sarà più 
esposto. Anche negli stali dispotici bisogna lasciare al 
popolo che si opprime, la libertà di lagnarsi che lo 
solleva. La scontentezza che si svapora, non è quella 
che deve temersi. Le ribellioni nascono da quella che 
racchiusa si esalterà colia ferniéntazlone interna , e si 
sviluppa con elFett) improvvisi e terribili. Il trono non 
è mai tanto esposto.,,se non quando crescono le vessa¬ 
zioni e cessano le lagnanze. 

Non vi è forse nazione in Europa , nella quale le ri¬ 
voluzioni sieno stale così frequenti, quanto nella Rus¬ 
sia,; e non vi è nazione forse, nella quale si sìa fatto 
tanto conto delle parole, quanto in questa. Un viag¬ 
giatore rinomalo ci assicura che il giorno dopo ia mor¬ 
te deir imperatrice Elisabetta, non vi era persona in 
Russia che ardisse (riufonnarsi della sua salute. Ella 
era morta: lutti io sapevano ; ma ninno ardiva di par¬ 
larne (:i). Era un delitto il domandare se il principe 
Ivan fosse vivo , o morto (5). Basta che un Russo pro¬ 
ferisca a voce alta queste due j^arole Slowo Dielo, ( io 
vi dichiaro reo di maestà in parole e in azioni ) per 

(O Afajestaiis singnìare j et uniciun crimen eortìm ^ r/ut cri- 
min** i^acant* PI in* Pane^yr* 

(2) Viaggio io Siberia* ninUe Chappe Aulirò eli** 1\ t, 
p. 192. tUiV e^Ii^, di Ainsterd.iìJi del 1769, fi manifrstff del/a in 
Ciaidna del ìyio j l'atto cojiLra la iainiglia Olgaurould , ci con¬ 
ferma ciA clie dice li citato viaggiatore. Uno di «fuesti principE 
iit condanaato a morte per aver proferite alcune parole irnlecentt 
che avevano rapporto alla persona dell'imperatrice ^ ed un altro 
per aver malignamente interpretate le sue dispostrioni per V im¬ 
pero 3 ed offesa la sua persoUva con parole poco rispettose. 

(3) in Siòeria iiiid*. 
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obblìsafe tLitti gU astanlì ad arrestare.!’infelice, con¬ 

tro dS quale le ha proferite. Il' padre arresta il figlio , 
;ì fio-lio il padre , e la natura geme nel silenzio. L’ ae- 
cusa^ore e f accusato , vengono all istante condotti ne - 
ìe carceri; e,se il primo si contenta di soggiacere al¬ 

la pruova del Knout, V ^Uro si suppone convinto , e 
vien condannato a morte, ancorché il suo delitto non 

sia provato (i). Nel nuovo codice che si prepara, que¬ 
sti orrori saranno sicuramente aboliti, e Cnferma ha 

bastantemente manì festate le. sue idee^ su quest ogget¬ 

to (2). Essa darà alle parole quella liberta che ha cer¬ 

cato di dare alle persone, enei merUre che que le 
esprimeranno le lodi delle sue virtù queste la soster- 

ranno sopra un trono intriso tante volte di 
Dao-r insulti recali alla sovranità io passo a delitti 

che sitcom me Itone nella reggia, o neUuogo, ove il 
corno che rappresenta la sovranità esercita le sue lun- 

zioni. In tuU’i paesi, anche ne’ più liberi, si è sempre 
venerata la sede del supremo, potere ; ma non in tut- 

t’i paesi si è inasprita la pena de’ delitti ip, questo luo- 
5-0 Commessi. Quando nel delitto vi fosse un diretto 

insulto al sovrano , allora la legge deve stabilire che 
alla pena del primo delitto si unisca anche quella del 
secondo. Ma se questo diretto insulto non esìste, per¬ 
chè aggravare la pena? Tutti gli spazj delia monar¬ 

chia, o della repubblica, non sono forse la sede della 

sovranità> Il suo potere, simile a quello della Divini¬ 
tà non si deve forse ugnalmente sentire in tutt i luo- 

ghlV In qualunque luogo che si commetta il delitto, 

la sovranità non n’ è. l’orse, ngnaìmente^offesa ? 
Il ladro che nella reggia ruba un gioiello^ad un ric¬ 

co, cortigiano, è lorse più reo di colui che ruba 1 istru- 

(2) Vé«^ansi le htruzhìn di Caterina alla Comm.i.ssione sta- 

ì>ilita formazione dei nuovo codice art. xx. 
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mento della sua sussistenza al colono nella sua capan¬ 
na ? II patto eh’ egli viola t; forse pili prezioso per lo 

stato ? La sua influenza sull’ordine pubblico è forse 
liinggiore? Il bue e la zappa del colono non sono fórse 

più preziosi pel sovrano che l’anello dei ricco ozioso? 

La capanna del pastore non deve forse esser niaggior- 
mente custodita dalle leggi, che la reggia che lo è ba¬ 
stantemente dalle soldatesche e dalle guardie ? 

Quando si consulta la ragione, quante leggi sì tro¬ 
vano assurde! Chiamando in soccorsoi suoi prìncipj, 

noi troveremo anche come giustificare le nostre invet¬ 
tive contro le leggi che in quasi tutta l’Europa dichia¬ 
rano Ieo di alto tradimento colui che, avendo cogni¬ 
zione di una congiura che si tramava, non ne ha dato 
r^avviso al governo, ancorché tutt’i mezzi possibHt ab- 

ìjia tentato per impedirla. Il primo principio che sta¬ 
bilisce la ragione, è che la legge non deve essere mai 

direttamente in opposizione coll’opinione pubblica. Se 
questa è erronea, il legislatore deve cercare di correg¬ 
gerla, ma non deve urtarla. II secondo principio ugual- 
niente certo è , che se la legge non può trovare fuori 
di sé un ostacolo al male, non deve distruggerlo. lì 
terzo principio finalmente è, che non bisogna mai pre¬ 
ferire un rimedio che preverrà in un solo caso il ma¬ 

le , a quello che io preverrà in molti. Applichiamo ora 
questi principi. Se un amico viene ad avvisarmi di una 
congiura che ha tramata, se, dopo che tutt’i mezzi 

possibili per distoglierìo’dalla sua intrapresa sono sta¬ 

ti da me adoperati, se, dopo aver io costantemente ri¬ 
fiutato di aderire a’ suoi pravi disegni, la congiura, ò 
per altro mezzo si scuopre, o scoppia secondo il dise- 

gnodel suo airtore, in questo caso se, convinto di aver 

avuta cognizione della congiura, e dì non averfa rive¬ 

lata, io sono condannato alla morte, come lo fu il pj.e_ 

«idente Tuano, l’opinione pubblica non vedrà forse 
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ìft me una vittima dell’ onore, e gli speltàtori applau- ' 
dendo alla mia virtù , non malediranno fórse la legge 
che la punisce? Qual vantaggio raccoglierà la società 

da.questa pena? Essa la priverà di un cittadino che 
ha preferito l’onore alla vita, e le renderà odiosa la 

forza che glielo toglie. • 
Più. Quando la legge punisce in questo caso il si¬ 

lenzio, il ribelle che sa l’interesse che ha l’amico di 

tradirlo , ardirà egli mai dì manifestargli il suo dise¬ 
gno? non si nasconderà forse a lui come a suo delato¬ 

re ? Tutt’ i consigli, tutte le ragioni che l’amico avreb¬ 

be potuto dargli per distoglierlo dal suo attentato, non 

saranno forse impediti da questa ragionevole diffiden¬ 

za? Un solo esempio di un segreto tradito pel timórè 
della pena , o di una fedeltà punita colla morte, non 
basterebbe forse per distruggere una confidenza, nel¬ 

la quale la legge avrebbe in cento altri casi trovato 

un ostacolo al male? Una sola congiura prevenuta con 

questo mezzo, non ne farebbe forse riuscire cento al¬ 

tre che sarebbero forse state distolte, se la legge non 

1’ ave.5se mai adoperato? Se la legge può trovare fiiori 
di sè un ostacolo al male, perchè dislruggerjo? Se que¬ 

st’ostacolo può prevenire ìn cento casi ìFiiiale, per¬ 
chè preferirgliene un altro che non lo preverrà che 

in un solo ? Se finalmente la legge non deve mai di¬ 
rettamente opporsi all’opinione pubblica,perchè pu¬ 

nire quando questa assolve, ed assolvere quando que¬ 

sta condanna ? 
Ecco le ragioni, per le quali io credo che la légge 

non dovrebbe mai punire in questo caso ri silenzio. 

Ma che diremo noi dèlie péne che niinacciar si do¬ 

vrebbero alle diverse specie di delitti in questa classe 
compresi.? Chi ha presenti le mie idee relative al si¬ 

stema penale, vedrà il motivo, pel quale, in questa ri¬ 

partizione e distinzione dì delitti, io non vengo mai a 
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fissare la pena che sarebbe a ciaschedun di loro pro- 

porrionata. Io non scrivo per una sola nazione, nè per 

un solo popolo; io scrivo per T umanità-intera, e, do¬ 
po avere sviluppati i generali principi che determina¬ 

no il relativo valore delle pene presso i diversi popo¬ 

li, e, dopo aver mostrata 1’ alterazione che le diverse 

circostanze politiche,ilsiche e morali delle nazioni pro- 

tlur debbono nel loro sistema penale, io mancherei al- 
r universalità del mio argomento , ed all* uniformità 

de’miei■ princìpi, se per ciaschedun delitto indicar ne 

volessi la pena. Questa sarebbe forse proporzionata al 
delitto presso.un dato popolo; rna potrebbe mai esser¬ 
lo in tutt i popoli, presso tutte lo nazioni ? 

Ma se io indicar non posso la pena, il lettore potrà 
trovare ne’miei prìncipi ^stessi quel termine che non 

si deve mai oltrepassare nel li-ssare la sanzion penale. 

Or questo termine è stato infelicemente oltrepassato 
presso tutte le nazioni di Europa nelle pene di quest! 
delitti. Io l’ho già detto altre volte: l’aver ecceduto 

nella pena di delitti meno gravi ha costretti ì legisla¬ 
tori ad oltrepassare questo termine ne’più gravi. Se 

si fa morire sopra una ruota un monetario falso, che 
sì farà soffrire al regicida ed al ribelle?-Quando dun¬ 

que la correzione si portasse, sopra tutto il sistema pe¬ 
nale, allora anche questa parte potrebbe esser corret¬ 
ta 5 ed il legislatore, senza uscire dagli spazj ne’ li¬ 

miti della moderazione, compresi, ritrovar potrebbe la 

pena proporzionata al massimo de’delitti, qual è quel¬ 
lo che in questa classe occupa il primo li.iogo. Siccome 
con questo delitto si violano LuLt’ì patti , così perder 

si dovrebbero tutt’ì drilli. La vita, l’onore, la pro¬ 

prietà , dovrebbero esser sostituiti dalla inorte, dal- 

rinfamia , dalla confìscazione. Le più terribili ceri¬ 
monie, le più infamanti accompagnar dovrebbero, ia 

morte di questo mostro; ma i'tormenti non dovrebbe- 
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ro precederla , non dovrebbero accompagnarla. L’ese¬ 
cuzione richiamar non dovrebbe le lagrime degli spet¬ 
tatori, nè la loro compassione, mar orrore pel delit¬ 
to, rodio pel delinquente, egli applausi per la pena'. 

Ter mettere una dillerenza tra la pena del primo de¬ 

litto e quella del secondo ch’-è anche sommo, cioè tra 
il regicidio accompagnalo dal disegno di usurpare la 

sovranità ,e il regicidio disgiunto da questo pravo di¬ 

segno, il legislatore potrebbe regolare la confìscazio- 

ne. Nel prinio delitto la connscazione cader potrebbe 

sopra tutti i beni, nel secondo sulla più gran parte, 

.l'inalment.e il legislatore non dovrebbe far altro che 
applicare i principi antecedentemente sviluppati, per 

determinar la pena degli altri delitti in questa clas¬ 

se compresi. 
Io porrei termine a questo capo, se la confiscazlo- 

r,e che ho proposta, non mi obbligasse a manifestare 
ì principi, SU'quali è fondata. L’uso di questa pena 
che riguarda piuttosto i iìgli e gli eredi del delinquen¬ 

te , che il delinquente istesso, pare a primo aspetto 
che non dovrebbe entrare nel piano di una legislazio¬ 
ne dettala dalia giustizia e dairumanità;Se la perdi¬ 
la di un dritto non è mai giusta, se non quando è pre¬ 
ceduta dalla violazione di un patto, qual e il patto 
che hall violato i figli che la legge priva in questo ca¬ 

so della paterna eredità? Prima di Siila non si conob¬ 

be la confisctizione In Bonia (i), e setto il triumvirato 
istessn si lasciò la decima a’figli, e la ventesima alle 

figlie de’ proscritti (2). Platone vuole che la pena pe- 

C1 ) Ta in m o r ala j a d ieia p op aìi si t n t a m dj ori bus con,il u ta > 
ni ne piena capitis ciwi pecunia conjungaiur. ( Cloeró pm domtt 
xfta). La legge de prò seri pL , drcìilaró Ì figli cU'pra- 
scritti incapaci di godere di alcuna dignità^ e de'Jjcni de',padri 

confiscati, 
(a) MattììrTÌ Comm, ad xLVii r, DigJJt. 2* eap, 5. 7. Cr- 

jare finalmente taqueglij che uni la confiscarle ne de'beni aJi'esi- 
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eutìiana non obblighi mai il delInqueiUe a vendere il 
suo fondo (i): egli non vuole che la pena del delitto 
del padre venga a cadere su’ figli (3). Si può finalmen¬ 
te addurre contro ia conflscasiofie l’abborrìmento che 
ne hanno avLXto ì buoni principi» Trajailo, Antonino 
il Pio, Marco Aurelio, Adriano, Valéntiniano e Teo¬ 
dosio il Grande la rìiasc/a'rcno ó in tutto, 0 in parte» 
Ecco ciò che può dirsi contro la con fise azione. 

Ma queste rinessipifì, questi esempi, queste autori¬ 
tà non mi distolgono dal credere in aìcimi casi' gi'usla 
ed opportuna questa speiedì pena. Se prima drSiìk 
non si conobbe la confiscazione in Roma, un popolo 
ugual mente libero 1 aveva adoperata. L’ esilio perpe*- 
tuo era in A uè ne aGcònipagnata dalla confìscazione de’ 
beni (5). Il proditore era punito colla morte e colla 
confiscazione (4)* Se Ì buoni principi l’abborrirono o 
ne dispensarono., questo derivava dall’ abuso che se 
n era latto in Roma e^non dalla sevizia delia pena, 
finalmente l’autorità dello scrittore che io venero piti 
che ogni altro , non mi dà alcun peso, perchè da ciò 
chesiegue si vede chiaramente che l’ogffeLfo di Plato¬ 
ne non era di risparmiare .ì figli, ma dì non alterare 

lio ìtj ttut’i òelittr die prima eraa'con (/iiest’ultima pena piiiiiti. 
V. Syet. in Cinsar, 

(1) ipando tjiilsea pdtravity <ju{n peennìarnm mtil€td!in~n- 
da snnt ) ipmd snpra sùrtcffi pos.^idetur ^ id impsndutur ^ sors 

man^at. Plato diaìt ix. iegiù^ 
(s) Et ut Òranter dicajft ^ peccata patria non hiant fUit etc* 

Piato 
(3) QuesD*c$iHo si cluajnava a differenza di ffuello che 

si ctiiarnava che nm durava piu di dieci anni* Pot¬ 
ter i /trchaiolo^iu (rvi^ca hò, r. cap. aS. 

(/^) EW j? m xX&Vr^f ^ 
fv dixaiTr}g/.ài ^ av , fAJt Év *Ar- 

fjkpf 'fd éi sìvgtJ. 

Si <juis in jadicio proditioniSy aut sacriiegii damnatus fuerity 
inì^a /ftticam nc. sepeltiior * Sona cjns puSlicantor, Questa leg- 
5€ è rapportata da Senofonte ntl liS^ i, ÌA^vìk^. 
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U censo. Le sue leggi dopo avere stabilita Tegaal ri- 
jjartiz.Ioiie de’fpndi cercavano di conservarla ; e su qiie-- 
sto piano regolando le siìccèssìonl, egli regolar dove¬ 
va anche le pene; questo si deduce manlfeslaniente an- 
phe da ciò che siegue al secondo luogo da noi rappor¬ 
tato. Dopo aver egli detto , che i figli non debbono pa¬ 
gare la pena de’ delitti del padre, soggi tigne : lu orche 
in un solo caso, cioè quando il padre, l’avo ed il bi- 
savo, fossero stati rei di morte. In questo caso la re¬ 
pubblica gii espellerà dalle sue mura; li rimanderà al- 
r antica patria ; lascerà lóro ì beni mobili ; ma il loro 
fondo, la porzione di terreno che nella censoria ri¬ 
partizione pervenuto era nella loro famiglia , si terrà 
loro j e si darà a quel cittadino che la legge indica e 
destina (i). 

Vi era dunque un caso, nel quale Platone, credeva 
che spogliar si potessero' i figli non delinquenti della 
paterna eredità. Ma ancorché questo profondo filosofo 
avesse aìtrimeriti pensato, io potrei sempre sostenere 
la mia opinione nel tribunale della ragione. Che la 
perdita dì un dritto debba essere preceduta dalla vio¬ 
lazione di tm patto, è uri principio che io stesso ho sta¬ 
bilito; ma qual’è il dritto che, perdono i figli colla 
confiscazìone de’ beni del padre delinquente? II dritto 
di succedere non dipende forse dal dritto di disporre? 
Se la ] e^ge priva il padre del dritto di disporre^do- 
v' è piu ii drillo, 4! succedere ne^figli ? Se il padre aves- 

(0 Peccata patris non luant Jìiii ^ nui pctter , a,vus ac proa- 
virt d^ifneeps r^i sint: kos antem enrn honis suis y SOR^ 
TE SRMPRR EXCEPTA j in antiqnUJh civitas patriam mit^ 
tat. Et dé Jlli'is ciifinm j (fuiòus plures rpiani umis sunty non pau- 
eiures c/tiam deceT?i annos nati y eos sorte deliganty (/ms patres 
put nvi paterni y materniifù nominaverint y noìitinaqne tpsorum 
Delphos mitldnt y et tjni oracnlo Apollinls approòahitur j huic 
feiiciore fortuna SORS et domus destitnta reddalart Plato 

iXù 
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se dissìpaLi 1 suoi Lenì, potrebbero mai i figli che ìioù 
ebbero parte ne’ suoi disordini , pretendere alla suc¬ 
cessione degli (tì iena li beni? Essi non sarebbero anche 
in cjueslo caso privati senza lor delitto della paterna 
eredità? Se il dritto dunque eli succedere non esiste, 
quando non esiste il dritto di disporre; e se la perdi¬ 
ta di questo dritto e una giusta pena pel parricida e 
pel ribelle, qual’è in questo caso l’ingiustizia della 
confiscazione"'! Questa non priva ì figli di un'dritto 
che più non esiste, subito che il padre , tra gli altri 
dritti che ha perduti eolia violazione de’ paUl, ha per¬ 
duto anche quello di-disporre. In un solo caso la con- 
fiscazione sarebbe ingiusta, cioè quando cadesse su’ be¬ 
ni, 1 quali il padre non aveva il dritto di alienare, nè 
di disporne,-e pe’quali il dritto di succedere ne’ figli 
supponeva un dritto di disporre in un’altra pfersona, 
e non in quella de! padre delinquente. Per prevenire 
questo caso, la h*g-ge stabilir dovrebbe che la confisca- 
aìone cadesse sempre su’beni disponibili del delin¬ 
quenti?. 

Ecco il principio sul quale è Ibiidata la giustizia del¬ 
la confiscazlone Per quello poi che riguarda la sua op¬ 
portunità , questa dipende dall’ostacolo che il patei'no 
amore puf) mettere ad attentati cosi funesti. La cer¬ 
tezza, oii timore<!i lasciare i figli nell’indigenza può' 
in alcuni casi aver più forza che il rìschio istesso tlel- 
la propria e.si-stenza. La speranza dell’ impunità die 
potrebbe incoraggiare la sua mano parricida , P abban¬ 
dona subito, allorché rivolge i suoi sguardi sopra ì 
suoi figli. Se egli potrà garantirsi dalla ]>eiia colla fu¬ 
ga, egli non pol.rà con questa liberare i suoi figli dal- 
l’indigenza. Ma questa pena giusta ed utile, sempre 
che viene colla maggiore economia adoperata, diviene 
ingiusta e perniciosa , subito che se ne abusa- L’isLc/- 
ri.a di Roma ce ne offre luminose pruove. Per evitare 
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i mali che produsse nell’ Impero, io credo che se ne 
dovrebbe restringere F uso a’soli delitti che occupano 
i primi tre luoghi tra quelli in questa classe compre¬ 
si. Tra questi limiti ristretta la confisca^ione entrar 
potrebbe anche nel plano di una savia legislazione Ma 
i principi iatessi j co’quali noi difeso abbiamo l’uso di 
questa pena, non ci annunziano essi l’ingiustizia di 
quelle leggi che distendono su’ figli le pene de’ delitti 

del padre? 
Che diremo noi della legge che con pari sevìzia e 

con uguale assurdità condannava alla morte i figli de* 
perduelli in Persia' (i), in Macedonia (2) ed in Car¬ 
tagine (5)? Che diremo noi di quell’ artìcolo della leg¬ 
ge di Arcadio, il quale, parlando de’figli de’rei di 
questi delitti, vuole che vengano esclusi da qualunque 
eredità; che l’indigenza tormenti i doro giorni che 
r infàmia cuopra il loro capo ; che si renda cosi infe¬ 
lice la loro condizione, chela vita sia per essi un sup- 
plicio, e la morte un sollievo (4)? Che diremo final¬ 
mente della legge che condanna in Francia alì’infa- 
mla ed a perpètuo esilio' il padre, la madre e i figli 
del parricida (5)? 

Io lascio a colui che legge, il giudicarne. Non vo- 

(1) Ainininn, Marcel],/ii. xxiii. cap.6. Erodoto /j'i. J11. Giu-' 
Stino /M* X, C£i/j--2. 

(2) Q. Curzio lih* vr, ca/7* e lib. vii j. taip. 6, 

(3) GiLiiitino Uh. xKi* ca/?. 4^ . 
(4) Fila vero ejìis^ tftìibiis vitam imperatoria spec^aliter leni^ 

tale (foncfdimìisy (paternoenim deherent perire suppliche in 
bus paterni-^ hoc est hf^reditarii criminis €:€empia ìuetìiuntur ) a 
materna y voi avita j omnium etiam proximorum ìu^r edita te y ac 
successione habeantur alieni * testamenti cstrdneornm nihil ca^ 
piani y siili perpeitto egentes et pduperes in famia eos paterna 
semper co'mitetur ; ad nullos prorsus honóres y ad nulla sacra' 
jnenta pcrveniatìt 5 sint postremo tales y ut his perpetua egestà' 
te sordentibusy sit et mors solatiumy et vita supplicium. L. 5. i* 

C. ad ieg. JcL majest. 
(5) Doiuat Supplemento al dritto pubblico Ub. IH, tiU li< 6«- 
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glio indebolire la forza dell’ evidenza coll’ impegna^' 
ini inopportunamente ad accrescerla. Io mi affretto di 
passare alla terza classe de’delitti, nella quale noi col- 
locHeremo una gran parte di quelli che dalla seconda 
abbiamo esclusi, èd a’quali abusivamente si è dato , e 
si dà tuttavia il terribile nome di maesfà Questa ter¬ 
za classe comprenderà tutt’i defitti che direttamente 
si commettono contro l’ordine pubblico, come abbi ani 
compresi nella seconda quelli che direttamente si còn^- 
mettonq contrq il sovrario. 

CAPO :jcwi. 

TEJUA. CLASSÉ DI DELITTI. 

qu>elU che si commettono contro V ordine puàà/ico. 

rri 
J utt’ì patti sociali concorrono alla conservazio¬ 

ne dell’ordine pubblico, ma non tutt’i )>atLi sociali 
hanno imiuediatameoteper iseopo quest’ordine. Tut- 
l’i delitti turbano l’ordine pubblico ; ma non tuLt’ i de» 
litti riguardano immediata mente quest’oggetto. Tut- 
t’ X patti sociali che ci obbligano a rispettare l’onore, 
la proprietà, la vita di ogni privato cittadino, hannq 
tutti un’influenza sull’ordine pubblico ; ma questa in¬ 
fluenza non è cosi irnmediata, cosi diretta , come quel¬ 
la de’ patti che ci obbligano a non turbare o violare la 
giustizia pubblica , la tranquillità pubblica , il com^ 
mercio pubblico^ Verario pubblico ,la salute pubbli^ 
ca, la continenza pubblica, la polizia, pubblica, il 
dritto'politico , o sia le fondamentali leggi che rego¬ 
lano la costituzione del governo. Nella violazione de’ 
primi r ordine pubblico è turbato, perchè si turba 
p ordirle privato 3 nella violazione degli altri l’ordine. 
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privato è Uirbato , perchè si turba T ordine pubbìtcoi 
Questo, di rem cosi, è un male di eonseguenza negli 
uni, ed è Ìin male dì principio negli altri. In questa 
classe noi non colìocheremq dunque che i delitti che 
immediatamente turbano 0 violano l’ordine pubblico. 
La moltiplìcità di questi ci obbliga ad una suddivisio¬ 
ne che noi enunciereuio co’seguènti tìtoli. 

TITOLO I. 

Ve* delitti contro la giustizia pubblica. 

J^opo il sovrano., autore delle leggi, vengono r 
inagisfraLÌ che ne sono i depositar]. I primi omaggi 
si debbono al re, al senato, alla concione; i secondi 
5 gli amministratori della giustizia Illoro augusto ca- 
rallere richiamar dee la pubblica venerafdone, come 
gli abusi della loro autorità richiamar debbono ìl ri¬ 
gore delle leggi II cittadino, nascendo, contrae il do¬ 
vere di rispellariì, dì ubbidire a’loro ordini, di non 
opporsi al corso della giustizia protettrice della civile 
liberti. Attentare sulla vita di un magistrato, insul¬ 
tarlo . oltraggiarlo, nel mentre ch’esercita le sue augu¬ 
ste funzioni (1) ; resistere amano armata agii esecuto¬ 
ri de’suoi ordini i strappare dalle loro mani il reo 
eli’essi conducono ne’legami della giustizia ; favorire 
la fuga di un delinquente eh’è stato condannato, Oche 
1 giudici chiamano in giudizio per condannarlo ; apri¬ 
re le carceri, dove sono i depositi della vendetta pub¬ 
blica, per rimetterli impuniti nella 'società che han¬ 
no offesa ; dare asilo agli esuli eh'essi hanno proscrit¬ 
ti (2), 0 dar ricetto e garantire dal rigore dellè leggi 

(i) Veggasi su qiiest^ oggetto il tìtolo del Digesto.' Si (ì^ììÌs 
jns dicf^nii ohtemptrav^nt* 

fft) In Ab - oe fjiiestodelitto era iniBÌloeoìresiiio; Mw’ 
Tonio d 
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* mostri che le hanno conculcate (i) j favorire ì furti 
con custodire, o comprare le cose rubate (2) ; disprez¬ 
zare gli ordini del magistrato che ci chiama in giudi¬ 
zio, 0 impedire col dolo, 0 colla forza ad un altro di 
presentarsi, allorché è citato (5) ; rubare, sopprime¬ 
re, mutilare, alterare e foggiar^ un registro , ima 
scrittura pubblica, per favorire la propria causa o 
cjnella di un altro (4) ; impedire il corso di un proces- 

'Ttùv ^^uycv'Ti^v I ^ iv&^zSì^u ù'n‘ò^rX^[j,Zyov 

■ryq l’^xulam ntìUum recìpìto : tpn s^ctis fuxit in cxi- 
Huffi miuiton Deinosthenes in Pa^c/em* Veggasi aneliti Piatane 
nel luogo qui ai>pre5so citato. 

(f) ()ni axuieiH j sen hufascemùdi fugientern siisce^ 
pcfU} Jnoì iatnr ; (/ùippe gnem cii^Uds amicuni si&i vel hosief:t 

^lecre^jerit^ siìl quistpw similiter c'xisiimare chéìet^Pì^ito 
Ds legii, diaì^ XI i. Veggasi anche la legge r, CotL de his c/tn /a- 
tron. Hd alias criiìK reos etc. e L, !* D^de rccept. I parenti Jo^^reb- 
bero e^sére esclusi da <fnèsta pena. Le roinane leggi, nisilgrado 
il rigore eccessivo ^ col quale piniivano questo delitto j volevano 

che si diminuisse la pena ne^cognati;) ed in quelli che avevano qual¬ 
che amnita col delinquente. L. 2. D. de receptator. La moglie^ 
il padre j la madre j il fig’ìio j ì fratelli ^ Jovevari dunque essere 
interamente esciusi. 

(z) Si (/nis rem faria siiSldtajn^ sciens^rf^ccpcrity ineadem cuh 
pa sii f f./ua aie <ja£ furatns est, filato ièid, 

(3j Clii Volesse vedere le disposizioni del Dritto romano rigo a r~ 
do a quest oggetto potrà leggere Noodt Cùmmentdr. ad Paride 
lihé 11, tit* 5. et tèi, 'j, ed i due titoli del digesto: TVà tfuis emn ^ 
ijiii iajas vocalfitar^ Vi eximatj e J^ altro : De eo ^ per tptem fa¬ 
ctum era J (juoffuniis i/iiis injudicia sistaL Per quei che riguar¬ 
da la contumacia negli affari Griininali>JO ho bastali temente enun¬ 
ciate le ime idee su quest/oggetto nella prima parte dt questo 
terzo libro al cap^ vì: j, 

Le^gansi le dlsposiiioni del romano Dritto su questi delit- 
t'i andette y sotto il titolo de Lege Cornelia de falsisy eC 
de SCDjiòonumo, La legge Gornelia noiT riguardava propriarnm- 
tu che U falso teslameàtaria e nummario y ma r senatusconsiììti,' 
e le costipuiom de prineijK’ i’estesero alle falsilleazionì degli 
KStnimenu, lettere, nomi, testimonianze, aecute , obbligazioni, 

misare e j>esi Da ciò nac({ue la distinEione tra’ delitti di j'alsoy 
e di qaan falso, I primi erano (]nelli, de’epiaii parlava Ja legge 
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10 UT una causà criminale ; imperliré a ùti lestiniojiio 
(ili (leporre ) o iaicìiirlo con minacce, ò con danaro a 
tradire la verità ; corrompere, o. cercar dì corrompe¬ 
re un giùdice,e privare la giusLÌ/da de'mezzi ch’ella 
deve adoperare per difendere T innocenza (i) ; servir¬ 
si della libertà deli’accusa per calunniare lin innocen-' 
te contrattare e vendere ad ufi delinf|Uente 
11 proprio sileimio (5), o per rendersi reo di 'préi^ari- 
razktne,^i collusione , o dì terppersazione (4) ; tra¬ 
dire la verità collo spergiuro' iie’giudizj, essendo ac" 
cusatore o iestimonio (5) ; ricever danaro , o altro pre¬ 
mio , per non far testimonianza in un g^iudizio (6‘) ; fa- 

Coi-nelìa, i secondi {ii;elli che nascevano ds’ setjatiiscoosvlti , e 
dalle costiuiiieni de’ principi. L. r. ì}/t\ e Lsg. 16 D. h, tst. 

(1) La Jé^ge di Atene ciie riguardava (pieste ultime {Ine speiié 
di delùt-i era In senttenté; E'eà’’ -r/; A’'Sfii'éu&ii> '\ttfA0ow'yt Twpsi 
-r.-ros, a «dTOj ìrlpiZy V r/va; 
tisi (fS/rt/St'W (/'««B, >i,cd rtvét ik». iroXiirnv ^ t^Òitu n 

Hriviuv y ditup^ ^ ‘VKiVeC, >td{ sxeo'B* òi sftns Aihp~ 
niensiìun ab alia mun.Gra a.ceijriati tn.U ipse dal dltGri y aiit 
pstlHcitationìbus corrtiwpàt alws in i»trniciem popuH , an ali- 
cuìas cU'isy nrit {/tiOC!(7/i</(ie aOo modo et arto, ignominiosus està 

curii Uberis et bonis sitis. Demosthenes in Midiana. 
(2) Ve?'rasi i! r t. e rir. capo della prima parte dì cjiiesto i,(r. 

lilmo, dove sic detto come è stato, e come andreOhe punito 
(|(lesto délitto, ■ 

(lì) Questo è !’ istesser chè convertire un dritto pretioso che 
dà laleecf», in un’arme infame di estorsione. Gontro fr'neato 
delitto competeva in Roma il giudizio ptil>blico della legge’Cor¬ 
nei Ili de faUis. V. L. 2. O. de cancuss. fj. 8, D. de calumniat. 
L. {ih. D. de L, Carnei, de falsU eie. 

VI) Io mi servo di qitsat’ adottata nornetiitlattira. Senza dthifi'gar- 
jjp nel delìnire Cfnesfi delitti io mando i) lettore alia legge- ars, 

de oerbor. .ti»ni7Ìcat. ed al titolo del Dlge.ito ad seridtuseonA 
shitvm Tnrpilliaiiiimyed eì Coll, éodl lìti ^ ^ 

Co) Végvasi il capo dove si 0 parlato dell' uso d'e’gìtfraìffienti 
ne'giufiiiycritnìnali , nella j>rim parte di prtesto iij\ libro. 

(6) Mi piace {fili rapportare un frarnrnen'to delle decernviroli 
tavole relativo a(|«es£0 delitto. Qui se shdt ferWrter. Lihripcns, 
àe. faerit. ni. testimoniinn. fariatur. ùOproii;s. ìntestabilis.’que. 
estad. Auìo-GelHo iij), i5. cap. i3, cosi riportato in uria nota al 

I 
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vorire la parte contrarla , essendo avvocato dell’ altra 
(i); ecco i delitti de’privati contro la giustizia pub¬ 
blica. Passiamo ora a quelli de’magistrati e degli al¬ 
tri ministri della giustizia. 

Servirsi del deposito delle leggi per violarle op¬ 
primere colle loro anni l’innocente che dovrebbe es¬ 
serne diFeso ; alterare il corso de’ giudizj, o negare que’ 
rimedj che la legge offre per assicurare la civile liber¬ 
tà; servirsi di un’autorità conservatrice deir ordine 
pubblico per turbarlo; l.rasctirare i doveri dei proprio 
ministero ; opprimere i cittadini con esazioni o st.iperio- 
ri a quelle che la legge prescrive-, o diverse .da quelle 
cK essa permette; ricever del danaro per assolvere o 
condannare , per affrettare o ritardai'e il giudizio, per 
favorire o nuocere all’una delle parti; permettere a’ 
subalterni ministri della giustizia di vessare, rubare 
ed abusare del loro ministero (2); rendersi , in jioche 
parole, reo di negligenza, di parzialità , di venalità, 
di estorsione, o di 'concussione; questi sono i delitti 
de’magistrati e de’giudici contro la giustizia pubblicae 

eap, r5. dei ìih, ri. de yulie, del Sij'C'nio. Quell’espressione ii~ 
hripfins, /licrtL nncoroìiè cujiii clic, iu 

rifiutava eli deporre^ fos.se una pubblica j la 
sua condizione non lo eseìiideva dai eoniun dovere j» e [ver cGJise- 
gtienza dalia pena. 

. (i) Questa è un* altra specie di prevaricazione. Le romane leg¬ 
gi le dvinna l* ìste.sso noine. h. 3, {/nod sì advocuto /). de pv(^~ 
^aricat, L, j* C\ de adi^ocat, Cujac. in oisentat, ca/K 

(2) Leggansi le disposizioni della Ler;ge C^^/p/;r/ì/a (cliiamata 
anche Cectllay torse dal nome delL altro trilnino della plebe cJie 
in còl léga di Lucio Ca/purnio Pis(/ne autore di (jue.Ha j ) 
della legge Oinnia^ dèlia legge Ser<diiay della lègge /icìiia ^ del¬ 
ia legge Cornelia e della legge G ini in Dd pectiniis repetnndis^ 
Sigonio ha raccoìti momitnenti degii anr.ielìi scrittori^ re- 
Jativamente a Cjiieste leggi, nel cap, 27. del lib. i/, de huliùils. 
Che iMettore legga anche il titolò del Digesto c del Codice ydd 
legeni Jiiiiarri repetnridaruin ^ dove troverà 1 deiitti qui sopra 
(Accennati. 

m 
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4 misura che la libertà civile è stata più rispettata 
da’legislatori, la venalità ne’magistrati e ne’g indici 

stata maggiormente punita. Platone vuole che il ma- 
<visLrato chiraccetta un dono, ancorché sìa per operar 
fi bene , sia condannato a morte ( i ) j e la legge iti Ate¬ 
ne, sebben meno severa , non richipdeva ringkistizìa 
per punirlo (s). In Roma la pena di tjuesto delitto va¬ 
riava secondo le circostanze, ma poteva anche, giugne- 
re fino alla morte (5). Ma il miglior metodo di pimir- 
ìo, il più opportuno, il più giusto, quello che conve¬ 
nir potrebbe a tutt’ i governi ed in tutte le diverse cjr- 
coslanze de’ popoli, pare che sarebbe quello che distin¬ 
guesse i tre diversi casi; quando il dono si accetta dai 
mii^-istrato o dal giudice, ma dopo ì’esercizio della 
sua°auLoriLà, o dopo il giudizio ; quando si è ricevuto 
o accettato prima , ma la giustizia non è stata violata; 
quando sì è ricevuto' o contrattato per violarla. Btei 

f 

(i) Qui patriun in aliena re ministrant, nullo modo munera rc- 
cipiant J nec ulla occanoue, aut ratioue noZU persuadsamìis , 
in rcùtis (/iiidem òonis snseipienda esse munera^ m aliis minime, 
IVam nec cognoscere facile est, nerpie, (jiinm cognoveris, con¬ 
tinere idcirco tiìtins est legiòus obtemperare dicentièus , nulla: 
propatrue ministerio munera essesuscipienda.Si (fiiisoeronunus 
o/jfempf^rasJte damndtusfiìent^ jnorìaUir, Platd De ìf^gio^dia/^Ki i* 

fi) T«c ffdj'poiJ'flxav'Tw;, n ^nuie^òu , dèKcterXisr w 
iìtriveiv. A'i (juis eoriiin , (pii rejnpiiblicam 

gerani, dona acceperit, capite ivito , atii cjus, quod accepU , 
miineris decuplam pèndito, pinar<;li. in Dernosthenem., 

L- T'i- hodie D. ad Leg, Sul. repctimdarum. Questo era 
un avanU dèlia disposinone delle teggi delle xi i tavole relativa 
a ({uest'oggetto. (1 tranimenioindleatodaCedìlio in Aulo-Gellio 
L. XX, oap^t. fi il seguente : Sei. judex. arbiter. w. jtire. da- 
tus. oh. rem, dicendam. peenniam. accepsit. capitai, estod. Una 
consegnerà dello spirito di queste antiche leggi era anche il. 
ginrauiento die i magistrati e Uitti coloro che avevano qualche 
officio pubblico, dovevano prestare di non ricevere doni nè dn* 
ra'nte,, nè dopo il corso delia loro inciimbenza , per qualche og¬ 
getto che potesse quella riguardare, Leg, uU, tod, ad leg. Juh 
repctundi 
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ju'Ioio caso basterelìbe una pena pecuniaria; nel secp^p 
do alla pena pecuniami unir sì dovrebbe la perdita 
della caldea e 1 iuiani^a i nel terzo iinaiineiite alla pe-' 
ini j)eeunjarja, alla privazione della carica ed all’ in- 
lainia, upir si dovj'ebhe la pena del tagliune* Ne’ci¬ 
vili giudizj il taglione dovrebbe cadere sulle facoltà 
del magistrato j ne’ criminali sulla cua persona. Ecco 
come^ andrebbe punita la venalità dè’magistrati e de’ 
giudici ne’suoi tre diversi gradi di dolo. 

finalmente, ojtre i nnigistrati e i giudici, la giu- 
siizia |iubbilca lia Jnscgnn di alcune inani subalterne 
per eseguire gii ordiiii dì questi magistrati istessi e dì 
questi giudici j per intimare, assicurarsi, o custodire 
le persone eli essi cìnamauo in giudizio; per eseguire 
j decreti eh’ essi hanno proferiti. La negligenza, la 
venalità , le sevizie in quesU subalterni ministri, sono 
tanto pti^ da jireveuirsi, {|uanl,o meno onorevole, è la 
condizione delle persone, alle quali queste funzioni 
vengono allidate. ’ 

favorire la luga di un deilnquenLe che condor do¬ 
vrebbero in giudlzli*, oche viene alla loro custodia af- 
fìdalo; usare delle sevizie sulla sua persona per indura 
10 a comprare i loro venali lavori ; convertire i Ino- 
ghi, ove la giustizia pubblica è costretta a custofliré 
11 ciLtadioo ebs gb e divenuto sospetto, ina die non 
ha ancora giudicato, ni tanti patiliolì, ove l’umanità 
geme spilo quelle inani istesse che dovVebberp soccor¬ 
rerla ; inasprire, o raddolcire le [iena cfie gli viene da’ 
giudici decretata ; ecco a diesi ridurrebbero ì delitti 
contro hi giiistlzìa pLibblica di questi subalterni mini¬ 
stri In iiq p.iavio di procedura jConie quello clie, si è da 
noi proposi,0 pe’giudizj criniinaii, e t[ueIio die si pro- 
■jìorra' pe giudtzj civili, ove ogni influenza nella ricer¬ 
ca della verità fosse ad essi tolta. ’ ' 
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T I T 0 Q n. 

Ve' delitti contro la tranquillità e la sicurezza 
p\iòblica> 

Premio dei sacrifiaio delia iiaturaté indipendenza 
è la civile tranciLiillità. Colui ohe la turba, priva gli 
esseri socievoli del maggior bene che la società ci ol¬ 
tre. E‘ un male, allorcliè sì turba la tranquillità e la 
sicurezza privata j ò un maggior male, allorché si tur¬ 
ba la pubblica. Le azioni che producono direttamente 
quest’eiVetto, vengono comprese sotto questo tìtolo. 

Le unioni tumultuose di più uomini attruppati o per 
conseguire un oggetto illegale , o per riuscii e in una 
leo'ittima pretensione , ma colla violenza e col disordr- 
iije,sonp delitti contro la tranquillità pubblica. La 
legge che dee cercare di prevenire piuttosto ì delitti 
che di punirli, deve concedere, la sua indulgenza a co¬ 
loro che,, dopo un ordine di qualche ma^’istrato o al¬ 
tro subalterno ministro della giustizia, si sono ritira¬ 
ti ; deve anche fissare il numero delle persone che si 
licliiede per dicinarase UimulUiosa tm’unione; deve 
porre una differenza tra la pena de’capi e quella de¬ 
gli accessori; deve finalmente distinguere,nel deter¬ 
minar la pena , r unione tuiriLiltuosa destinata al con¬ 
seguimento di un oggetto illegale, da quella nella 
quale-1’oggetto, è legittimo, ma il mezzo solo è ingiu¬ 

sto e violento. 
Gli altri delitti., contro la tranquiliÌLà e la sicurez¬ 

za pi.ìbblica, sono le aggressioni nelle strade pubbli¬ 
che 0 per rubare, o per uccidere., o per abusare vio¬ 
lentemente delle donne,0 degli uomini che per quelle 
passano. E’ pierniciosa ed’assurda cosa il confondere, 
s’oLlo V istessa pena delilli cosi diversi. Noi abbiamp, 

y 
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altrove combattuto quest’errore, ancora esìstente ini 
molti paesi dell Europa. Noi abbiaili fatto vedere, che 

non bisogna torre al ladro ed al rapitore l’interesse di 

non essere assassino ; che punirlo nell’ uno e nell’altro 

caso, colla inorte era l’istesso che indurlo a commet¬ 

tere due delitti in vece di un solo j che finalmente la 

giustizia e 1 interesse pubblico erano ugualmente con¬ 

trari a questa erronea sanzione. Le romane leggi di¬ 

stìnsero le pene eli queste trediverse specie di delìLti ( j ). 

Un altro delitto contro la tranquiillU e la sicurez¬ 

za pubblica è la guerra privata Quando una porzio¬ 
ne tle cittadlpì si arma contro dell’altra; quando due 

potenti iniuiici seguiti da’loro aderenti vengono alte 
ai mi, qucpido il ci vi] sangue si sparge dalie due oppo¬ 

ste fazioni ; allora l’ordine pubblico è turbato, e tut¬ 
to il corpo sociale e in disordine. 

Nel principio tutte le 1 azioni sono [ucciole e debo¬ 
li. I loro progressi crescono , e .si estendono con esse. 

Nate da interessi privati e da particolari discordie, 

esse hìi!.5cono col dividere la nazione intera, Pernicio¬ 
se per tutti gii a.spetti, pe’quali vengono os.servate, 

Csse si^ oppongono direttamente fili’oggetto delle socie¬ 
tà civili iormate per prohliare de’inuLitl soccorsi. 
Quando il tempo le ha fortiiicate, una ]>arto delia so¬ 
cietà vien privata deli’appoggio deH’altra , la discor¬ 
diate la confusione si manifestano nello stalo; il nodo 
sociale s Indeliolisce o .si rompe, e le mani de’ eittadi- 
ni si bagnano col sangue civile. La fazione Verde e 
la I31a, sotto l’Impero di Gii.i.sLiniano; i Guelfi e i 
GhibeUini in Italia; i Whigs e i Torris In Inghilter- 

ras^le cli.soordie tra la casa di Guisa e di MoiUmoran- 

sempre memorande nell’isto¬ 
ria delle sciagure de’popoli, e saranno tante terribili 

<r) Veggasi la l. i. }), de efractor.-, L, 28. 0. S. e la. O. de 
pcisn* j /j. ^ocL 



nELIiA. LEGISLAZIONE. 4^ 

istruzioni a coloro che governano, su’malii acquali fe 

esposto uno stato, ove si_ è lascialo ad una fazione il 

tenipo di fortificarsi e di estendersi. 
Nelle monarchie questo disordine e pul earo , o al¬ 

meno è più facile a prevenirsi ; ma ne le repibblicHe 
è più frinente, e più dllficiie ad impedirsi. INelle pn- 

me l’autorità del monarca è bastantemente forte per 
estinguere nel loro nascere ^uelle scindile che, circon- 
datedaniateriecombiistibili,produconocjuindi si grai^ 

di incendi. Una fazione allignata mima monarchia è 

un sintonia delia massima oscitanza deì^ governo. La 
vieilanza dell’amminisfrazione ha infiniti mezzi. per 

prevenirle, e per estinguerle nei 
Minimo dispendio. Ma non si p.io dir 1 .stesso delle re- 
pubbliche. In queste il potere si trova nelle stesse ma- 

xu eie' componenlJ delle fazioni. La custodia deMe 
può trovarsi affidata a’loro capi istessi^I pnnn magi¬ 
strati della repubblica possono essere i primi laziosi.- 

Il sovrano istesso, sia questo il .senato o il popolo, 

è anche diviso negli opposti partiti. La legge, molto 
diversa dall’ amministrazione, è impotente per preve¬ 

nirle. La sua sanzione non può riconciliar gli animi 
di due inimici potenti. Essa può minacciar loro delle 

pene allorché si offendono . ma non allorché si odiano. 
Essa può punire ì faziosi, allorché vengono alle mani ; 

può punire la guerra privata, ma non la fazione. Il 

suo impero non può farsi sentire, che quando il male 

é o'iunto all’estremo, ed allora il rimedio è sovente 

inutile. Questo é dunque un inconveniente necessario 
delle costituzioni repubblicane, ed il rimedio ideato da 

Solone n’é anche una convincente pruova. Egli con¬ 
dannò all’Infamia quei cittadino che nelle Interne fa¬ 

zioni non sì determinasse per T uno'de’ due partiti (i). 
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La neutralità era un delitto. Egli vide che il miglior 

rimedio per indebolire l’irruenza di queste acque, 

era dì espanderle 3 che bisognava rendere universale 

il male per mitigarne gli elì'etti ; che conveniva mesco¬ 

lar nelle fazioni i cittadini più virtuosi, per renderle 
meno funestei ch’era necessario di creare fuori del 

governo e nel disordine ìstesso , una forza che. potesse 

richiamar l’ordine, la tranquillità e la pace. Questa 

legge è ammirabile; questa è la migliore che poteva 

idearsi; ma la saviezza e La violenza istessa del rinier- 

dio c’indica l’esistenza del vìzio del governo. Clie mi 

si perdoni questa breve digressione in un esame, nel 
quale, per non annoiare chi legge, io corro con tan¬ 
ta rapidità. 

Un altro delitto contro la tranquillità e la sicurez¬ 

za pulAlica sono i collegi Illeciti e le clandestine unio¬ 

ni. L’ordine pubblico e la pubblica tranquillità ri¬ 
chiede, diesi prevengano i gravi mali e i kmesti dis¬ 

ordini nelle loro cause islesse. La legge, promoven¬ 

do il cittadino al bene della patria , deve togliergli, 
quanto può , i mezzi dì nuocerle. L’unione di più ut- 

niini, per un oggetto comune radunati, è, sempre so¬ 
spetta allo stato, quando non è 0 dalla legge diretta, 
ò'dalla legge approvata. Ne’paesi istessi della libertà 

quest’oggetto Iia richiamata la vigilanza ed il rigore 
delle leggi. ìn Roma, dove era unione di meiti uomi¬ 
ni , vi doveva essere il magistrato die aveva il dritto 
di convocarla , e di presedervi (;) ; e fin da’primi ten..- 

{jiits in faci:tof}e non utrius partis faerit ^ i^nomihio^ 
siis estó. heK Solonis ex Pintar.cho, ) 

(i) Majores ( dlce-^Livio xxxix* cap^ i50 ne ^fos(/ui^ 
detn ì niù cunt ^ ani vcxiilo in arce 'posilo Qomitiorurn gr,atL{i > 
éxcrcitns edletas esset ^ aut piei^i conciliiim iriòuni edirissent j 
àut ex jnagùtratiSns ad eonewneìn oocasset^ forte teme¬ 
re coire ooluernnt ; ety uòieum<pic ìnnltitudo ehet ^ ili et legi 
iiintim muliUudijìi s recto rem cenjeòant d^Sere cssCi . . . - ^, 



des tine union i, éranp sey erairien Le proibi te ( i ). Ne’ 

tempi posteriori 1 misterj di bacco gkistiricarono ba- 
stantepienLe la vigilanza e la severità di queste anti¬ 

che leo'o'i. yimpenetrabiliLà del velp che li copriva j 
era destinata a nascondere quanto di più osceno e di 

i-M-r-ìKìle sta caoace di potuniettei e 1 umana mal- 

assicurarsi dell’innocenza d’un unione, ancorché il 

se>f^reto sia uiip de’ doveri de’suoi componenti^, non sa¬ 
rebbe Torse una tirnnpla irprpibirla? Gl’innocenti 

piaceri che incontra ruomo^in ua’tiidone, nelìa^qua- 

ie alcuni più strel.tì rapporti l’uniscono ad altri up- 

inini, dovranno forse riclùamare Io spavento del go^ 
verno ed il rigore' delle leggi? L’Egitto, la Persia e 
la Grecia , non rispettarpn forse il segreto de’supi Ini- 

xiati? L’arcano che nascondeva i misteri d’Iside j 4* 

Mitre e di Cerere ,■ gli rese mai sospetti a’legislatori 
di questi popoli ? La legge in Atene., molto lontana 
dal vietarli, non puniva essa colla maggior severità ca- 

(I) Moi alilPaiii rapportato poc’aa^i nel capo /0, di (mesta se¬ 
conda parte il luogo di Porcio Latro, obesi ha conservate kdis- 
positionl delle leggi delle xn. tavole j etielJa legge Oaljìpia su 

ahis i,iitidlas .... posi permistos /owi/ióf viros, et Ucentiapi 
'naelii recepisse i mhU liùi facinoris, nihilfLagntt praeteroas-^ 
suvt, pliirit oirur.iivi. inter sete, (/aain Jieintnaruin esse sti)pra:.i 
si ijui ììlinus pciiienfcs dcdecoris ^ et pii^riures ad jacirius jj/if»' 

prò iiictinù* 'i/iii.oiari, ■ . , ‘ 
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lui ehe avesse arrlito di svelarli (i) ? il carattere delle 

persone che compongono una società, non basta forse 

al governo per indagarne lo spirito e roggetto? Il vo¬ 

ler tutto' permettere, ed il voler tutto proibire , l’igno¬ 
rar tutto, ed il voler tutto sapere , indicano ugualmen¬ 

te la debolèziia.ed il vizio del governo. Non sì può da¬ 

re un passo fuori degli spazj delia civile libertà senza 

èntrare in quelli della tirannia. 

finalmente j per non trascurare alcuno de’delitti 
che vanno sotto questo titolo compresi, noi vi uniamo 

i seguenti. Cercar danajw per via eli lettere , o per al¬ 

tro mezzo, colia inin^cdB di uccidere o incendiare, 
nel caso di rifiuto; spargere de’falsi vaticini o funesti 
presagi, per ispaventare e sedurre il credulo volgo ; 
turbare la pubblica Lr<m(|uìlIiLà e sicurezza’col venire 
alle mani ; o impugnar le armi in luogo ed in tempo, 
destinato a’pubblici affari, o a’pubblici piaceri (2); 

preferire alla via ]»aGirit;a ed ordinaria della giustizia 
e delie leggi quella rlella violenza e della forza, per 

mettersi in possesso di mi bene, })er ricuperarlo', 0 

per ritenerlo (5); incutere spavento e terrore col por¬ 

tare anni dalle leggi proibite (4); ecco gli altri dellt 
lì contro la pubblica t rampi ili ita e sicurezza. 

(i) Toi^ TEi ^ cìj/ 

f:i cupìtal eslQ^ Samuel Petito nei traticLlo delie 
yhtlahe tit, j\ jL. j5. 

<2) In Atene j cohij che turbava il buon ordine del teatro j ne 
veniva espulso da^ministri delP Arconte die vi presedeva j e non 
volendo ubbidire ^ era con una pena pectiaiaria punito. Bastava 
im aitercazione di parole , bastava un contrasto di co?npetej!j.a 
di luogo^ per soggiacere al rigore della ìes:ge. Veggansi nella 
cQÌlcziùne delle /Ittiche di Petito Ut a de le^gì ‘33>36 e 38, 

(3) Le disposizioni del romano Dritto su quest^ oggetto si tro¬ 
veranno nelle seguenti leggi. L. <jni cada 5. lì, ad L Jnl de vi 
j^òltea. L. si quis 5, D, ad Z,, JuL de ai privata. L. si creciifor nlC* 
J.L L. inòemiis i, C. de prwatis carcenòiis inhiòend. 
^ (4) Ohe die ne dica iVautore deJ lilro delitti c delle pene^ 
IO trovo il portar irmi città è stato proibito ne^ paesi/ 
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T ITOLO III, 

De' delitti contro la salute pubhUca, 

Ì3a’delitti contro la traiiquillìtà pubblica io passq 

a quelli contro la salute pubblica. Malgrado la velocità 

colla quale io corro in questa enumerazione, mi par 
sempre di fermarmi troppo sugli oggetti ne quali m’in- 

contro. Io accelero il mio corso a misura che la stan¬ 

chezza si la maggio ['mente sentire in me , e che la no- 

ja che c|ueslo esame mi cagiona, accresce la niia na¬ 

turale ini])azìtìnza. E' diilicile non annojar gli altri 

quando chi scrive aiinoja se stesso, ma nelle opere di 

sistema , e tanto più in quelle che riguardano la pubbli¬ 
ca utilità, questo maledev’esser con pazienza tollera¬ 

to e da chi scrive, e da chi legge. Cerchiamo dunque di 
renderlo meno penoso col renderlo meno dureyole. 

Tra’delitti contro la saiivLe pubblica, il più funesto 

è il contagio delia peste. Tutte le nazioni hanno delle 
]i*ggi per prevenire questo male, e queste leggi sono 

relative alla loro locale posizione , ed'alìe altre parti¬ 

colari circostanze della loro industria e del loro com- 

ove In civile Iil>ertìt e sicurézza ii sfata pift rispettata. La legge dì 

Atene .cegntrir.e. ; Og 
V S'n'Aa €t^ to , r/iucc<dcd. Si c/uis inira ur- 
Irnij nuUa cogente y ferro accìnctus ^ drmisqiie in- 
slnwtnjt prodici il y mnlctalor, Sohnis Lnci^tni /inachar^- 

side, L* isiessa jjroiliiaione vi era in Roma ne’ tempi liberi del¬ 
la reptibblica , e fu quindi estesa sotto gR Imperatori molto an^ 
ohe di più. Ve^va^i Sigonio^^e indicils liò, 2, y -^^tonio 
Mattel Coìum, nd li^, klvui, Dìg, ìiL 4. cap. i, n, 4j/er ac- 
amatissima opera dei signor Cremani jf«r* crm. Uè* i, par* 

3. cvip./(. de id piièUca erpritiàfa. Quello ohe sarebbe da per¬ 
mettersi e il portar armi, allordiè si viaggia. Non bisogna pri¬ 
vare il viaggiatore di un rnerto di eli fesa 3 ed il ladro pubblico di 
un timore di più. Nelle città il cittadino è bastantemente etisto- 
dito dal governo 3 per non aver bisogno del loro soccorso. La 
legge di Salone non proibiva le armi che nella città. 
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inercio. Le vlolasiloni diq'.ieste ieggì formano tanli de- 

liLli contro ìa salute pubblica, il più grave de’quali è 
quello col quale si viola quella legge che ha una rela¬ 

zione piu prossima col male else cerca d’impedire. Io 
non posso esprìmer mi qui che còn tèrmini generali^) 

j^iacchè, come si è detto, le disposizioni delle leggi re-, 

fative a quest’oggetto dipendono quasi interàmente 

dalla sltiiazion-e locale dei paese , e dalle altre sue po- 
ntiéhe ed economiche circostante. Quel che ne ho det¬ 

to basterà per indicare la dHTerenzache vi dev’essere 

nella loro penale sanzione, ed è intìtiie ag.glu'gnervi ìa 

distinzione che in ciascheduna di esse trovar si dovreb¬ 

be, sulle pene de’ respettivi gradi di colpa e di dolo. 
Mani fattura re e vendere de’ veleni, è l’altro delitto 

contro' la salute pubblica. Colui die ne fà uso, per t,or 
la vita ad uri aìtruomo, è im omicida, ed il suo de¬ 
litto non ha luogo in questa classe. Questo è rinimico 

dì un privato ; ma colui che rie fa un oggetto di ccin- 

mercio , è T inimico pubblico (i). 
Non ni'olto diverso è il delitto di coloro che prepa¬ 

rano 0 vendono le bevande destinate a ca'giou'are gli 

aborti, delle quali ì disordini delle donne rendono an¬ 
che più frequente 1 uso. Questo delitto e anciie mag- 
dore, perchè è destinato a cagionare un parricidio, 
e r autore della bevanda non può ignorare che ha con¬ 
seguenza della sua opera dev essere il piu orrendo 

de’ delitti (2). 

(i) Le,<3€cemvìraìi taivole cluanisvano ngoalmpiite parricida co¬ 

lui che mani fatturava il veìeno > e colui cÌie Jo dava. Qui 
faxit» dait. parricida^ estod* Veggasi iì passo di 

t^^esto nel fine della lettera F*ysupph*to^ per le lagune che vi st 
trovano y da Scaligero, Go^ proposti canoni che determinar deb¬ 
bono i diversi gradi di ci as cheti un delitto ^ noi non a v remo biso¬ 
gno' di discendére a tutti qae’detagli diesi ritrovano nella le^ge 
Cornelia oeneficiL^y e ne" senatusconsuìti cjie ^interpretarono, 

{7) Eb cfTiesto titolo io non parlo che de" venditori di veleno a 
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Xj’ iricéildio direttamente o indirettamenté procura¬ 
to è un altro delitto Contro la salute pubblieà. Que¬ 
sto^ délitto riguarda le perone e le cose , la vita e le 
proprietà. L’incèndio clié si cagiona in lin luogo pub. 
blÌGOjèun delitto maggiore.che Tincendio che sì ea- 
«“iona in una Casa privata j ì incendio di una casa ìn 
una città j in un paese, e pui grave dell incendio di una 
casa in campagna ; l’incendio che si cagiona in una vi¬ 
gna, in un bosco'ec. isolato , è minore dell’incendio 
che sì cagiona ìn un luogo, dove ciuesto male^ dila¬ 
tarsi ed estendersi. La legge deve dunque distinguere 
l’incendio che non può recar male che a colui contro 
del quale si commette, da quello che pno^recar male 
ad una comunità intera, o à molti de,’ suoi individui. 
Nel primo caso il délitto è minore, nel secóndo è niag- 
«flore ; percliè nel primo caso il patto che si viola., ha 
un’ influenza minore sull’ordine sociale che nel secóndo. 

I.’ ultimo delitto finalmente che io comprendo sottó 
questo titolo, è la vendita dé’eibi guasti e malsani. 
Malattie epidèmiche e desolatrìci hanno, più di una 
volta, avuto origine da questa causa. Alla'vigilanza del- 
r amministrazione unir si deve la sanzione delle leg¬ 
gi, per allontanare l’avarizia de’venditori da questo 
pernicioso delitto. Le leggi d’Inghiìterra rìon han tras¬ 
curato que.st’ importante oggetto (i). 

T .1 T 0 L 0 JV. 

De delitti contro il commercio pubblico. 

IVÌoItì delitti relativi a quest’oggetto non rìco-' 
noscono la loro esistenza che dai difetto e dal vizio / 
delle bevande destinate n prefcurare P aborto, 11 delitto di coloro 
cb^ ne fanno nso> devé és.sere in altra elaisse allogato, 

(f) Veggasi lo stc^tiiio lk 6. di Arrigo rii.j e lo statuto 
xr it di Carlo 11, 
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delle leggi- La parte economica di una nuova iegisk" 
KÌone, rondata sa’principi da noi esposti e sviluppati 

nei secondo libro di quest’opera , i'arebbe sparire una 

gran parte di questa specie dt delitti che oggi vengono 

puniti da quelle stesse leggi che gli producono Tol¬ 
ti gli ostacoli che trattengono il corso del coriiiiiercio 

interno ed eslerjio di una nazione, ci sarebbe Torse bi¬ 

sogno di punire il mof/upy/io j>er evitarlo t Lasciando 

al contrario questi ostacoli .si evitei’à forse il inónopc- 

lio5 punendolo f Lasciata la (uassiina libertà all aui- 

missione ed aire.sti'azio£ìe de’generi e delie derrate, 
vi sarebbe i'orse bi.sogno di una legge j-er punire co¬ 
loro che nascondono o lasciati perire una porzione del¬ 

ie loro derrate , jier vendere a piiù caro prezzo T al¬ 
tra (0 i L’interesse privalo non Tai-elibe (orse allora 
le veci della legge,senza aprir l’adito alle sue vessa¬ 

zioni? Corretto il .sisteina deile ini posizioni e de’dazj; 

concessa la maggior libertà all’ammissione ed ali e- 

strazione de’generi e delle nianilaLture j adottato d 

gran sistema del dazio diretto, vi sarebbero iorse più 

contrabbandi da punire,e frodi da evitare col più as¬ 
surdo rigor delle leggi (2)? La mano protettrice del 

governo, senza spaventare colla morte o colla servitù 
il cìLladlno industrioso , e lo speculatore ardito; senza 
creare, 0 sostenere quella giiirisprudenza Iniqua del¬ 
le dogane, autorizzate a pironunziare le più terribili 
pene contro l’avidità che le dispirezza, nel t-empo die 

sottopongono ad una rigorosa sciiiavitù , ed alle più 

(j) Questa leggfj esìste nel dritto comune, \eggansi IcPandet^ 
U sotto il titolo ad Jnl* de Ànnona^ 

(a) Quando le ^inpositìoni si riducessero ad una tassa fissa stù 
fondi j basterebbe ccjndaunare al dopino del pagamento , il IVaii- 
datore, per punire questo delitta, AUbrcbfe bo parlato de] daiio 
diretto , io ho bastantemente mostrata ìa semplicità della perce¬ 
zione , e la maniera di evitar le frodi. Il lettore non ba die a ve¬ 
dere il càps 3ó, del lì*, liùro^ 
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amare umiliaaionii la proLìtà medesima die le rispet¬ 
ta; senza , io dico , riempiere lo stato di delinquenti e 

di vittime, di violazioni e di pene, di attentati e di 
supplici, non potrebbe essa provvedere alla sussisten¬ 
za del popolo,'ed alla percezione delle pubbliche con¬ 
tribuzioni, concedendo la massima liberta al coiiitner- 

cio ,ed introducendo la maggior semplicità ne’Lributi? 
Se la proprietà fosse cosi rispettata dalle leggi, co¬ 

me dovrebbe esserlo , si potrebbe forse condannare co¬ 

me delinquente il proprietario, che non vuol vendere 

ad un moderato prezzò i prodotti del suo suolo o del¬ 

ia sua industria? Lo stabilimento del romano Dritto 
su quest’oggetto (i) non apparirebbe forse il piu as¬ 

surdo agli occhi del legislatore filosofo? 
Se i dritti della proprietà personale fossero iiguaL 

inente rispettati dalla nuova legislazione ; se la conser¬ 

vazione e la perfezione, delle arti fosse interamente af¬ 
fidata alla libertà di esercitarle., ed all’emulazione 

della concorrenza ; se.le corporazioni delle arti e me¬ 
stieri fossero abolite, come si è da noi proposto., quan¬ 

ti delitti sparirebbero, dal codice criminale (2)/ Di 

ninno di questi delitti noi parleremo dunque in questo 
titolo, perchL'niuno di questi, delitti esisterebbe, più 
in una legislazione, regolata su’ principj da noi espo¬ 
sti. Noi non parleremo neppure de’fallimenti' fraudo¬ 

lenti, rlrnettendo questo esame alla quarta classe, do¬ 
ve si parlerà de’delitti contro la fede pubblica. Noi 

non parleremo che del guasto delle strade; deli’alte- 

Tazione e fàlsificazipne delle monete ; della falsificazio¬ 

ne delle lettere di credito mercantile, e dell’ uso de’ 

fraudolenti pesi e ipisi^re chesqnoi soli delitti contro 

(1) Veggasi la L, a, D, ad leg. Jiil, de Arin^na^^ L- anno^ 
nam G. (Je extr, erhn» 

(2) tii Giustiniano contiene le lesioni 

enormi della propneU personale* 

Tomo e 



li commercio pubblico, che rimaner dovrebbero com¬ 

presi sotto (questo titolo nella nuova legislazione. Il 

primo di questi delitti turba T ordine pubblico ed il 
pnbbltfo commercio, 0 interrompendo, o rendendo 

diUicile la comunicazione che le pubbliche strade soa 

destinate a mantenere ed accelerare. It secondo pro¬ 

duce gristessi effetti alterando, o falsificando i mez¬ 
zi rappresentativi del valor delle cose,senza de’qua- 

ìi il commercio sarebbe ristrétto negli angusti limiti 

delle permute, e gii uomini civili verrebbero ricondot¬ 

ti alla condizione de’loro barbari padri. Ninno igno¬ 

ra i gravi mali che può produrre al commercio inter¬ 
no ed esterno la falsificazione e l’alterazione delle mo¬ 
nete; ma ninno' ignora la poca distinzione che si è fat¬ 
ta dalle leggi, de’delitti relativi a quest’oggetto, e 
l’eccessiva severità , colla quale sono stali puniti. Co¬ 

lui che diminuisce il peso delle monete, che ^sono dal¬ 
la pubblica autorità coniate; collii che le falsifica; co¬ 

lui che le smaltisce; colui che ne diminuisce il valore 
coniandole; e colui che le conia senza alterarne il va¬ 
lore, purché sleno d’oro o d’argento, sono considera¬ 
ti rei deli’istesso delitto. La legge Cornelia che Cice¬ 
rone (i ) chiamò testamentaria e nummaria, fu ìa pri¬ 

ma a confondere delitti cosi diversi (2). 
Ma Siila, incorrendo in questo primo vìzio, non 

incorse anche nel secondo. Egli si contentò dì condan- 

(i)CJc. m f^errem^ OrdL tii. 
(^) Questa legge di Siila rignarJa i delitti de falsò» cir- 

ticoio che rig^jardava la l'alsifica^^ione delle tnonete j è ÌI segtien* 
itiProitor ^ tfui ex kac lege ( idest de Jàlsa ) {jamret ^ de ejus 
capite tjacerilo y (/ui mimmosaììreos pdrtirn r^asèrit j purtim tin- 
xerity òeljinxcrit y {pii in aiiriim vitu (juid indiderit; (/ni ar¬ 
genteo s mmimos adulterinos Jlaverit / (/ui > ctm prohiòere tale 
{juid pòssety non prohiòuit ; qui nwnmos stanneos y piumòeos 
ernerit y ifendiderit dolo malo ei<fU€ damnato aqua et igni in- 
tei^cico» Sigonius > infra» 
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nare all’inLerdizì'dne deU’acqua e del fuGeo i rei dì 

questi delitti (ij,. Non fu che ne’tempi posierìori che 
le cóndanne alte fiere ^ alla forca ed al Utoco, furono 

adoperate per questi delitti (2). ^ 
Ne’codici-della piu gran parte dell’Europa Terro¬ 

re di Siila, eia ferocia de’ posteriori legislatori di Ro¬ 
ma, si, sono entrambi .seguiti. La legge non ha messa 

distinzione alcuna nella pena de’delitti,qui sopra ac¬ 

cennati} egli ha tutti puniti colla, morte (5). 1 nostri 
le(»‘islatori non han veduto che c'hi conia una falsa ino-' 

ne^a, dandole T i steli so vai ore della vera non Viola che 

un solo patto; e colui che la conia., dandole un valore 
minore, ne viola due. Essi non. han : veduto, che nel 

primo caso non si reca che un picciol danno agl’inte¬ 
ressi del fisco, privandolo del lucro del conio; e nel 
secondo a questo malesi unisce il maggiore, qual è 

la frode pubblica ed il disturbo del commercio. Essi 
non han veduto, che chi altera il valore delle monete 

dalla pubblica autorità coniate è meno reo di colui che 
le conia, senza dar loro il giusto valore. La,giustizia 
e T interesse pubblico .richiedevapo ugualmente una 

differenza nella saiizion penale. La progressione più 

giu.sta , e regolata- da’ principi da noi stabiliti, sareb¬ 
be la seo’Liente..Coniare una falsa monetale darle un 
minor valore della vera, sarebbe il maggiore di que¬ 

sti delitti. Alterare il valore delle vere o limandole , 
ò tagliandole, o con altro mezzo, sarebbe il secondo, 

Ó) Sigónios juciicitf /{i, lì. csp, 32, 
(2) fj. 8. D, (id Cofne/idfn yìdlsist Jj. Q. Z?, 

eod. L. n t/nis a. C. de falsa moneta, . 

(3) Nelle Costituzioni ndpcilitaiie nói troviamo per altro quaì- 
clie aifterenianella pena di ([«estidej.itti. ha di Ruggero 
condanna il.falsifìcatore-delle monete alla morte ed alla perdita 

de* Leni, ed if radure delle vere alla piil>l)lica?.ione de’ Jreni e del¬ 
la persona. Veggansi nella collezione delle leggi barbare di Lin- 

detnljro'gio le Costituzioni sicaie lib. ni. tit, 4o*$- 2. ® 3, 
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Goniarle, senza commettere aletina Irode nel loro ni¬ 

tri nseco valore, sarebbe il terzo. Finalmente colui che 

(I accordo coll artefice'esitas^ie le monete ch’egli ha o 
coniate, 0 alterate, soggiacer dovrebbe all’ istessa sua 
pena, vale a dire'a (Quella o del primo, o del s^:ón- 

do, o del terzo'caso, cioè alla pena relativa al valore 

del delitto del quale egli sì renderebbe complice. Per 
le monete d iuferior condizione , la pena dovrebbe an¬ 
eli e essere più mite; sì perchè il guadagno die si può 

sperare lalsificandole ò alleraiidole, essendo móÌLo nii- 
lìore, avrebbe bisogno di un minor ostacolo per esse¬ 

re prevenuto, come anche, perchè il danno che ne ri¬ 
ceve la società, è molto minore. 

La ralsificaziotie delle lettere di credito mercantile , 
iiideboleiido i legami del commercio, e diminuendo 

quella buona fede ebe ne accelera il corso, deve an¬ 
eli essa richiamare la maggior vigilanza delie leggi. 
In Inglnllei'j'a questo delitto è punito colla morie, e 

non vi è caso, die il delinquente sì sottragga dal ri¬ 
gor della legge, mediante la grazia del re. Se ì van- 
taggi del commercio richieggono IMnilessibilità del go¬ 
verno , non possono però giustificare il soverchio l'igor 

della-penai'Una pena più nioderala potrebbe ottene¬ 
re 1 istesso fine, senza eccedere gl’inviolabili confini 
tlella-moderazione, e senza trascurare i principi 
la proporzione tra la pena ed il delitto. 

L’LiI.tlnìo deli Ito contro il commercio pubblico è, 
come si è detto, l’uso de’ fraudolenti pesi e misure, La 
relegazione, e la prestazione del doppio , è la pena che 
fi comune dritto sl-abìlisce per''questo delitto (i). Una 

pena interamente pecunia ria pare che sarebbe più ana¬ 
loga alla sua natura. Questa discenderebbe anche da’ 

principi da noi antecedentemente stabiliti sull’uso dì 
7 ' ’ ' 

CO L. hodie 3a. D. ad L, Cornei, de faU, 
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queste pene. L’ uniformità dei pési e delle misure in 
tino stalo , potrebbe contribuire più della pena istes- 
Sa a prevenire questo delitló. 

T I d’ O L 0 V. 

De’ dèlitti bontro V erario pubblico. 

adottandosi il sistema economico, del quale sì 

è parlato, i delitti contro Ì1 commercio pubblico si ri* 

stringerebbero a quattro, quelli contro l’erario pub¬ 

blico si ridurrebbero a due : il peculato e la frode. Il pe~ 
culata è un furto pubblico positivo j la frode è un -fur¬ 
to pubblicò negatii^o. Se il peculato si commette dagli 
arnniinistratori-, o depositar] delle pubbliche rendite, 

diviene un delitto ài.qualità diversa da quello, del qua¬ 

le io qui parlo. Il depositario ,l’atnmìnistratore, uni¬ 
sce al-furto r abusò, della pubblica confidenza j e que¬ 

sta è là ragione, per la quale noi colìochererno questo 
delitto nella classe di.quelli contro la fède pubblica. 
Il peculato dunque, del quale qui si parla, è quello 
che si commette da colui che non è nè depositario, nè 
aro mi ni 8 tra tote, nè esattore delle pubbliche rendite- 

Le romane leggi distinguono ancbr esse quéste due 
specie diverse di delitto, dando all’ uno il generai no¬ 

me di peculato y ed all’altro quello de residiiis (i). 

Passiamo alla frode. ,, , 
Adottandosi il gran sistema del dazio diretto da 

noi proposto, la/rode sì restringerebbe all’ occultazio- 

(t) L, 2i et L, 4- 44 tid Leg. JuL péculut.Vtd^ 
Ctijac* ad cod. Uh. tx. tlL 28. Dnaren; in còmmentar. ^ ad Pan- 
dect. tlt, ad leg^ Jn/. peciiL cap. u et cap. iir. Altro non vi era 
forse di cornane tra (piesti due delitti ^ se non die la questione 
del pCGuiato c quella fZe rejiiiinV erano airistesso pretore affi- 

date* Yeggasi il luogo di Asconio nella C^nnclìana presso Sigo- 
oio de jiìdiciis Uh. ii^cap. 28, 
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sie dei valore , o dell’estensione de’fonti 1, per defrair 

dare i’eràrio pubbiieo di una parte di quella contri- 
bii^ione che gli sarebbe dovuta. Imitandosi lino stabi- 

limenLp ammirabile dell’attica legislazione noi trove¬ 
remmo il modo dà prevenire e dà punire nel tempo 

istesso questo delitto. Questo'era la permutazione del¬ 
le facoiià. In ogni tribù si ripartivano 1 pesi pubbli- 
ci, e bisognava che cadessero sii’più ricchi di ciasche¬ 
duna tribù. Se la giustizia era lesa nella ripartizione, 

se si risparmiava il }dù ricco e si aggravava il più po¬ 
vero, questi aveva il dritto di recla'mai*e e d’indicare 
Iti piaggior ricchezza dell’ altro. Se il più ricco cli’era 
rimasto immi.ine nella riparlizione, confessava la su¬ 
periorità delle sue ricchezze, il peso flel più povero 
passava.a lui, e tutto era unito; ma se negava di es¬ 
ser più ricco, raccusatore permutava con lui le sue 

facoltà, ed egli non poteva rifiul.arsl a questa permu¬ 
ta (i). Per adottare <'}ue.sta istituzione al nostro piano, 

Insognerebbe modificarla. Siccome la tassa .su’fondi do¬ 
vrebbe esse!’ fissa e permanente, il legislatore dovreb¬ 
be lasciare a cjaschediinn pel corso Intero di un anno, 

dopo lormala la riparti.zione, la libertà di accu.sare 11 
jiroprietaì’io che lia occultata una jiarte delTeslensio- 
ne de’suoi fondi, oche ne ha fraudolentemènLe occiil- 

(i) ; Toi* 

r/t'Ot gx rtvot i^fu- 
W , E/ fzi'/ 0 

nvcuy '^ 
H i Si ^ fi ^ , iyV y cM' àìf ^.4 / 4otT ctv. tu fin i j.’ u d / a c nli ft f 11 m pe r- 

prfWQcnnto, Seposilti.f ad oàpunda munirà sua 
excedito j si (fpern se iocnpktior^ju {HLC£intem <tslfmdf riL Si isy 
l/ni dcsignalus est ^ Incupletiorcm se esse fassus sii, in irecen^ 
tiss a tur in $ loco refìrior ^ si nepetj facnltatrs inicr se permu- 
tanta^ Ì^itìnosihtn^ in Lf;;ptìn, et Ph'smipp, La casa dtir accusato 
veniva subito suggellata dair accu.satore , per nnpedire che se 
ne traessero le ricchezze c3i1&'vi si cpntenevano, ììccfcttrTifudtvfiv ^ 
t tKìipianiìt na f/ul ud Jaculinttint. perinuUitio- 
hern prùp^catiis est y cedes oèsignanior^ 
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iato r effeltivo valore ; e, trovandosi vera 1’ accusa , do¬ 
vrebbe cederli all accusatore per quelPestensione e per 
«mpI valore ch’egli stesso dato kro aveva. Questa pe- 
M sarebbe la pii giusta: essa discenderebbe alla na¬ 
tura islessa del debito , e sarebbe, la piu efficace a pre¬ 
venirlo, Il proprietario istessp sarebbe il piu rigida 
estimatore Se’suoi fondi, quando la fr,de 1 esporreb¬ 
be alla sicurezza di perderli. Egli sarebbe sicuro. che 
non mancherebbe un accusatore al suo delitto, quan¬ 
do vi fosse tanto vantaggio nel maiiilestarlo. 

titolo vi. 

r>e' delitti contro la continenza pubblicàt 

Se le leggi penali formar non possono i costura? 
di un popolo, possono però contribuir molto a conser¬ 

varli nella loro purezza, ta corruzione degl individui 
non si diffonde mai in tutto il corpo sociale, se non 
quando la privata depravazione elude il rigor delle leg- 
Ji 0 vien da esse tollerata. Senza la censura la virtù 
irebbe comparsa in Roma, ma vi sarebbe forse rima¬ 
sta per minor tempo. L’oggetto dì questa magistratu¬ 
ra non era dì far nascere gli eroi., ma d impedire clie 

eli eroi sì corrompessero. Ecco anche la parte che 

le lesgì penali prender debbono^ nel costume pubbli¬ 
co. Esse, come si e detto, non debbono formarlo, ina 

conservarlo. Per ottener questo fine, esse punir deb¬ 

bono i delitti contro la continenza pubblica o, parti¬ 

colare vale a dire contro la polizìa stabilita nello 
stato sulla maniera, colla quale è permesso di godere 

de’ piaceri dipendenti dall’uso de sensi e dall unione 

de’corpi. , j . 
I clandestini matrimonj ;^gl incestuosi.coiinigj,con. 

frode contratti i la'poligamìa e la poliandria, dove.. 
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queste son proibite; il concubinato ;’iì lenocinlo negl? 
estranei; la prostituzione; la pederastia, e gli altri 

delitti a quest’ultimo simili, che si chiamano col ge¬ 
nerale nome di delitti contro natura, vengono sotto 

questo titolo compresi. Io non parlerò qui dell’adulte¬ 
rio, del ratto, dell’incesto e dello stupro, nè del le- 

nociriio ne’parenti, perchè questi delitti saranno in 
un’altra classe collocati (i). 

Le leggi che prescrivono le solennità delle nozze, 
per render certa la condizione degli sposi e quella de’ 

figli, e prevenire le funeste conseguenze dell’ inganno 
e della frode; quelle che per l’órdine interno delle 
famiglie, per la moltiplicazione de’sociali vincoli che 
le nozze producono, è per altre cause determinano i 
gradi di parentela, ne’quali non è permesso di con¬ 
trarle; le leggi che, stabilendo la monogamia , favori¬ 

scono i principi della patria religione e quelli deirin- 
teresse pubblio; le leggi che veggono nel lenone il 

promotore dell’incontinenza pubblica , nel concubina¬ 
to l’offesa de’costumi, la diminuzione de’matrimoni 
e deir utile popolazione che non può che da questi pro¬ 

cedere ; e quelle che Veggono nella prostituzione un 
male che non si può estirpare, che non si può'proscri¬ 
vere, ma che si dee render penoso per le donne che 
resercitano, coll’infamia e colla perdita di una par¬ 
te considerabile delle civili prerogative; le leggi 6nal- 
mente che cercano di prevenire TintroduZlone, o i pro¬ 
gressi di un vizio che degrada l’umanità , sconvolge 

r ordine dèlia natura, e minaccia la rovinai della po¬ 
polazione ; queste leggi, io dico, che hanno la pltVgran¬ 

de influenza sull’ordine pubblico, perchè dirette a con¬ 
servare il pubblico costume, sono quelle che vengono 
violate da’delitti sotto questo titolo compresi (2). In 

(0 Nella vt. classe. 

(IS:) Ls matifiaja,. la forca eJ il ftioconoii JcJiborjo sitìiirarneiT,- 
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fioiiia, in Isparta, in Atene in tutt’ i pEiési, ne‘ qbàìi- 
ì le<’‘islatori han conoscìi.ita 1 influenza che ha la con- 

serv^azione de’ còstiirai sulla civile libertà, quésti delit¬ 
ti han richiamata la maggior vigilanza delle leggi. £* 

un errore il credere che le leggi in Creta permettes¬ 

sero il delitto contro natura: è uri maggior errore il 

credere cKè questo delitto si commettesse impunemen¬ 

te nelle altre repubbliche della Grecia. Uno scrittore 

celebre (i) ha fatto vedere che cosa enà presso questi 
ppolì Tamor de’fanciulli, ed ha vigorosamente dife- 

L V antichità da quést’ obbrobrio. Non era la bellez- 

za del corpo, dice Strabene (2), che determinava il 
Cretese all’amore di un fariciullo, iri'a le doti dell ani¬ 
mo: la verecondia, la candidezza de’costumi, e il vi¬ 

gore dello spirito e del corpo, gl’inspiravano questa 

virtuosa passione. Era un’ignominia per un fànciullq 
il non àvére un amante : questo era un indizio del suo 

cattivo carattere e della corruzione de’suoi costumi (5)* 
In Isparta.j dove là legge non solo non proibiva, ma 

prescriveva l’àmor de’lanciutìi, ogni menomo atten¬ 

tato contro la più austera pudicìzia era se^^eramente 
punito coir infamia e colla perdita delle civiche prero¬ 
gative (4). Un fanciullo istessó, dice anche Plutarco, 

(5) pótevà avere più amatori, senza che la gelosia ài 
mescolasse tra loro. L’oggetto degli amanti era dì'edii- 

te rsser gl’ istniménti della s.iiizione penale in questi delitti. L’in¬ 
famia, il perdita , o la sospen'sione delle civiche prerogative , la 
privazione della personale Jiherta, 1 esecrazione ec. sono le op¬ 
portune pene per delitti di questa natura. I nostri codici sono 
molto lontani da questo metodo di punire, ed il loro ingiusto ed 
inopportuno rigore cagiona l’impunita ed i progressi de vizj, 

che una più moderata sanzione basterebbe a reprimere» 

(1) Maximus Tyrius Dijsert, x. 
(2) Strab. liL X. 
(3) Potteri ^rcficeolog, Grmcté lit>, iv, cap. g, 
(4) Xenophon. de Repuè, Laeedoem. et Piutarc, Instìt. 

(5) PI ut. in Ljrc’.ìrgo, 
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care il fanciullo, e di avvezzare il suo cuore ed il suo 

spirito airamore ed all’esercizio della virtù. I suoi 

delitti,le sue mancanze venivano attribuite all’ama- 
tore,’ridondavano in. sua vergogna , ed erano in lui 

punite. Un fatto conservato da Eliano ce lo conferma 

(i). Quest’amore noti si estingueva col crescere degli 
anni, ed il fanciiiUo'amatogiunto alla virilità ,non 

iasciava di dipendere da’ consìgli e dalie istruzioni del 

suo amatore (2}. Finalmente basta gittare un’occhiata 

sull’ attica legislazione , per vedere quanto F amor de’ 
fanciulli diverso fosse dal delitto, del quale si parla. 
Eschine e Demostene ci han conservate le varie dispo¬ 
sizioni delie attiche leggi relative a quest'oggetto. 

Una legge di Solone proibiva 1’amor de’fanciulli 
ingenui a’servi (3). Chi non è libero non può forma¬ 
re un uomo per la libertà. La legge che vedeva nel- 
l’aJTiante un educatore, non voleva che il cittadino fosse 
nella sua infanzia allevato ne’sentimenti della servitù. 

Non altrimenti che in Creta ed in Isparla, l’amor 

de’fanciiillì era permesso in Atene (4) ; ma l’abuso dì 
quest’amore era severamente punito. Il ratto violento 

'di un fanciullo era punito colla morte (5). L’accusa 
d’impudicizia era istituita contro il padre, il fratel¬ 
lo, o il tutore che prostituiva il fanciullo ch’era sotto 

,■1 

(i) ^Ijan. Far, Histor, iiù, xr rr, cap, 5. 
(a) Phitatc. in óita Cleouìénis, 
(ì) AiiX9v pt» j ^ ^ 

TJt '7rc^r?!^0ìf'nx ‘TrXjlyecz, Senfùs in- 
^enVtirn pueVìuu ne amatOj neve asscctalor : tjui 'secu.^ fa:rìly pn- 
hiice tiuimpiaginta plagarnm ictus lili ìnjligiijitor^ jEscIiines in 
Tiniarchum^ 

(4) Solóne istesso conobbe <|Hesto virtuoso ainorej come ce Tat* 
testa Pbitarco in vita So lo ni si 

(5) EW T/g nrcà^'Ot n ywmy.cc j 
e^ìpùaycoydv 'yQa<(>ioiòu xodéXm SmarM Si r/iiis inge^ 
ntiiuH puerùm j ùùt Jtf'rnine jn aèdnxerit j dica et scriòitor: con* 
yfictus morte muictalor. ^schines in l^irnarckujn^ 



DELLA LECrSLAHOKE, 63 

la siia potestà, o contro colui die condotto l’avesse a 

quest'atto infame (i). Non^era necessario, che il fan- 
Giulio chC'sì pròstituiva o si violava, iossé cittadino o 
libero ; ancorché fosse servo, s’inpprreva in'tutto il ri¬ 

gore della pena (2). La legge vedeva in questo delitto 

più roltraggio che si recaya alla natura,'che quello 
che si recava all’ uomo.' Finalpiente la pena - cli colui 

che veniva condannato d’ irnpudici>iia, era Tesclusione 

da tuttede carìche, dignità, ' onori, niagistràture, e 
prerogative della cittadinanza. Il delinquente non po¬ 

teva più entrare ne’pubblici tempi, nè esser sacer¬ 

dote, 0 giudice; e violando la legge era punito colla 

morte (5). ■ ' ■ 

fi * y.&T' ckV^ fiév 'rfi 
y ^apnv ìì\ P(\cu y cTs ^ 

*7» (jlÌv Brt y ts Bi ori ; 
xca iVa W i'iririiJ.ia ùvea- Si.tiuis aUnm pro^tituerity 
saie pater is sii ; fratcr > .«t'e patruusy sù^e tutor ^ 5Ìife i/uis 
a li US) E fi c ijj US /fo tes tate s it j a doe r J u pueru m i mpti die itios a c t io 
ne esto , sed adversvs iUum ^ eptii pròstitiiifrit j et i/ui conduxe- 
yit ; et iitertpie eantdéfn pannam incìirruììfo, ìdein iòid, 

il) EW' ^ ^odday fi fi cti^d^a ^ 
fi Tidv efisA^yj^ fi 'Tra^dvepov r) ei^ -iv tsv 

rtvet Oio-pió^B^g 6 0dXofjcfio^ A^d^nvcdv a/^ 
Si ijnis puernm j dut minam j aiU hominem , siae inge^ 

lìfUim j siee ssrpum ^ corrnperity aiit opproè^ritim coatra ìeges fe- 
ccrit j dicamfei Àthenlcnsiurn ciii jas esty scriBito y efe* 
hleTTi ihdL Df^nKvqlliÉnes ^iVifàna* 

{^} AV rf^: irca^ficrt y pfi darm ‘li^v ivvBx 
p7ìd' ^ ptldi ouvdixntrcu 

’TTù) ' pndB a f^nv dpx^'tiù y Bìh^poy ^ p fi'n 
UTTkfde/d^ y xXfifOùriiy y pn^ ^d^oronrnv y pttd' 

, dj^a^éykeiiù} y pfidB j vdfÀyiU XByieàì y pfid' radfipoTéXst 

y pyfd s^^' :<Civcu^ g^ìfpccyvpo^cu C t 
p>id' ivro^ TÙP rng dyo^ac 

y/C 'Ttoiyi dudù irm^Bìv ^avàr^ì 
S: ùj, òi <pti s A ih L n ie n si u m c o r f>u s prpstit u cr U y i al er no oem 4r- 
cohtas ri e sorte capito r j sacerdotinm ne gerito'^ syndìcum cr ca¬ 
ri fas non esto / rnagistraUnn nìdhm , intra y side eitm Jl^ 
ncs Attieni} gtirUOy i^el sorte captuSy rei Sì?jfragiis creatns^' 
CO nuUiim in incum ìnlltiior .* sentcntiam ne die ito: in tempi a pC'- 
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QaeÉtl fatti, cjacste leggi, queste testimoniaiize I>a-i 

steranno, io spero, per distruggere un pregiudizio che 

ha avuti ed ha tuttavia tanti seguaci. Una congettura 
si unisce a questi argomenti per dar loro maggior for¬ 
za. Se r amor deM'aiiciuìii fosse stato nella Grecia uni¬ 
to al vizio, contro del quale le leggi di queste repub¬ 
bliche furono cosi rigorose, Socrate, ÌÌ divino Socra^ 

te, avrebbe egli aìin»entata senza alcun mistero que¬ 

sta passione? Avrebbe egli palesato tanto poco riguar¬ 
do per quelle leggi ch’egli nspettava tanto? Il suo 

amico, il suo discepolo, il suo panegirista Platone, 
avrebbe egli condannato con tanto orrore questo vizio, 
avrebbe egli chiamati omicidi del genere umano colo¬ 

ro che vi si danno in preda, se il suo eroe ne fosse sta- 

hlicc^ ne intrato ; neqiie cmn cct^teris In pompix coronator ; ne-- 
que intra fori cariceilcs ingredétor. Si quÌ5 antem impudicititt 
dajnnatits If^gern itane pri^terhàùuerit ^ càpite iuito, jEscliine^s 

in Timarchiim, 
Io creilo che )\imor cJt'fanciulfi presso ì Greci fosse siinii© 

;p1 nostro cornparatico. I doveri del j>atrino pajoiio simili a quel-' 
li del riamato re presso i Greci* Egli doveva educare il land u ilo, 
come il p^itrioo è daire£cresia.stJ'che leggi uJiLligato ad educare 
ii suo iìghoccioj ed a far le veci dei padre* Non voglio qui tras^ 
curare tfi paragonare I'opportuniEk dell* attica sornione colla 
ieroce pena del fuoco stabilita pei pederasu dagl* imperatori 
Cpstani^io 5 Costante e Valeatjriianoj ( Vid* Gotliofr* ad 
Ifg, JnL de adalt. 3 et cof f/ieod. tìL ad leg. Jiiì^ de adiilL) lo 
fremo nel vedere leggi così feroci adottate cosi universalmente r 
io Urano ^ ailorchè veggo che tutta la correuone fatta in Ingiù!- 
tprra alE anttiea legge si sia ristretta a permutare ii fuoco colJ?t 
forca ( Ved. lo stat, >\xv* cap. 6. d^ Arrigo vt n*) fo fremo più 
che d'altro ne] sentire cIk* Ginsiinfano avendo pubblicata rmai 

legge contro questo deUtto , si contentò della deposirione di lui 
®ol testimonio^ cpialche volta di quella d'on fancinllo, e quaiclia 
volta di quella di ano schiavo^ per condannare T accusato a tut¬ 
to il rigore della pena* ( Ved- Procopio Istoria secreta). Paro 
che alcuni legislatori si sian serviti delle leggi non per prevenire 
1 delitti^ ma per trovare de' delinquenti, Jn fatti ì'istesso Pro¬ 
copio dice j che 1 ricchi e f/nelli della fazione verde / erano le 
più frequenti vittime di questa legge. 
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IO Ìnlialo ( [ ) ? Calila , Trasimaco , Aristofane, Anito, 

Meiito-, e lutti gli altri nenirei dì quest’eroe, accusan¬ 
dolo di tanti supi'jostì delitti, SI sarebbero forse taciu¬ 
ti sul vero? Il silenzio di tutti questi nemici di Socra¬ 

te non’ci dee forse prevenire in favore dell’innocen¬ 
za del suo amore (2) ? ■ ■ ^ 

■ Io mi son disteso troppo in questa digressione, ma 

i’ainor deila verità me Io lia prescritto. 

TITOLO Vii. 

De'delitti contro la i>oliz>ia pubblica, 

no un’influenza immediata e diretta sull’ordine pub¬ 
blico. Le violazioni di queste formano i delitti sotto 

questo titolo compresi. Tali sono le leggi che proibi¬ 
scono alcune specie di azioni che non sono da per lo¬ 

ro stesse nocive alla società, ma che possono divenir 

tali per le loro conseguenze; tali quelle che proibisco- 
ìio alcuni oggetti di fasto o di lusso j tali quelle che 

hanno in mira il còmoda,pubblico e la decenza pub¬ 
blica nelle strade, negli edifìzj e nelle pubbliche piaz¬ 
ze ; tali quelle che proibiscono le private case didisso- 

lulezzEi e di postribolo; tali finalmente: quelle che con¬ 
dannano rózio e rinazione in quella classe di perso¬ 

ne , che non avendo nè proprletfi, nè rèndite, sono sem¬ 

pre pericolose per la società, e sospette alle leggi, aK 
10 re liè non esè re i ta no ale u n ’ a r te 'o rn es l ìére per pròv- 

(1) Mi piace di rapportare f/ui un luogo di Platone, die con¬ 
corre a garantire (fiiesto mune dell' antichità da-questa fai?» irn- 
jititaxioBfe, Abstincndnm igHwr a marihus jnl^eo; naììi^jiu istU 
iituntur ho min tufi' dedita opera ìnterfLciant ^ in lapidem 
seminantes ^ uhi radices ugere (juod serùur nunqaam pot&ritc 

dG le§4 diaL viri, . ' ^ 

(2) Veci. €it. Miixim. Tjr, dissert, viii. ix. 
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vedere alla loro sussislenaa- L’ Areoi)ago lu Atene pet 
punir l’ozio avea il drittod’interrogare ogni c^ttacU- 

L sulla maniera, colla quale egli provvedeva al a ^ 
sussistenza (i). Una simile funzione i 
vrebbe da quel niagistrato d ordine ^ di pace, che noi 
ahbiatn proposto nella prima.parte.di questo libro (a). 

La niendicltà e l’ozio negli uoraini, che non ì'^pnonU 
irò patrimonio die quello delle loro braccia, dovreb^ 
be esser punito claila legge: essa dovrebbe punire quel- 
Y uomo che perde nell’ inazione la sua vigorosa gioven¬ 
tù e che stende con bassezza e viltà al ricco qupLa 
rnano che potrebbe essere utile alio stato. Ma, prima 
di punir l’ozio e la mendicità, essa dovrebbe estinguer¬ 

ne la sorgente. 
Essa dovrebbe torre all’agricoltura, alle arti, a co i 

mercio quegli ostacoli che ne producono il languore, 

essa dovrebbe dare a ciaschedun cittadino ) 
provvedere alla propria sussistenza con un discreto la¬ 

voro; essa dovrebbe far passare nelle campagne una 
parte delle ricchezze e degli uomini^ che luarcjscono 

belle città ; essa dovrebbe, garanti re il dettole ed il po¬ 
vero dalle oppressioni del ricco e del p.qtente ; essa do¬ 
vrebbe diffondere le proprietà, e moltiplicare i pio- 
prietari ; essa dovreb-bé correggere il sistema delle im- 
Lizioni e de’dazi;, essa dovrebbe in poche paro^^^^ 
eseguire il gran sisLema economico che si e da noi pro¬ 

posto, senza del quale vi saranno sempre nello stato 
«■li oziosi e niendici, e sarà sempre un ingiustizia i 
punire l’ozio e la mendicità. Questi non son v!Z| na¬ 
turali air uomo. Egli deve superare un grande ostaco- 

(5) Diodoro Uè. I, ed Erodoto Uè. dove iiarlano dell’ Egìt- 
to * ci fan vedere la legge contra gH odiosi venuta dall Egitto nel' 
Ja Grecia. Una gran parte de*popoli dell* anticliità i Iva anche 
adottata. Veggasì Periion. ad Mnian. ifar^kist, iv. c. t* 

(2) Capo xji£* arti'c* j5- 
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lo 5 quello dell’ umiliazione e della vergogna, per dar" 
visi in preda. Se, distrutte le éause che ve ìò condu- 

dono, vi è chi y per un abbòrrimento al iravàglici e per 
una degenerazióne di carattere, preferisce l’umìilazio¬ 

ne della mendicità a’sudori della fatica y allora costui 
deve incórrere nel rigor della legge > allora la sanzio" 

ne di essa è giusta; allora la pena è meritata. 

'TITOLO VIIL 

Be'delitti contro V ordine politico, 

T i ordine politico d’uno stato è determinato dal¬ 

le fondamentali leggi che regolano la ripartizione del¬ 
le diverse parti del potere ; i confini di ciascheduna au¬ 
torità ; le prerogative delle diverse classi che compon¬ 

gono il corpo sociale; i dritti e i doveri che da quest’or¬ 
dine procedono. Lo straniero che in una repubblica 
b’ intrude nella conclone del popolo, o si fa fraudolen- 

temente ascrivere nel censo civile (i) 5 H servo, il li- 

fj) Aldine leggi attiche ci faran vedere.quanto aldini di que¬ 
sti delitti rieiilainardelióono la vigilanza del legislatore nejlere- 
initLiiche. L’accusa di peregrinità era terribile in Atene._ Demo¬ 
stene ( Oraf. in Nsitsmin.) ci ha conservata la legge e)ié permet¬ 
teva a ciaschedun cittadino di accusare lo straniero che aveva il- 
letfahnente ottenuto, o si tra arrogato il dritto di cittadinanza. 
LMstesso Demostene ci ha in altro luogo conservatala legge 
eh* escludevo T accusato dal dritto di non esser prima del giudi¬ 
zio condotto nelle carceri (prerogativ.i che T Ateniese godeva in 
altre accuse., ) e la pena clie veniva minacciata a questo delhto s 
TSf TW5 yfttqì9aliat iv ei'x.nfÀart •apò 
ptMHv y X.CU fÀ)i ^yyi/tìeuf , xwv «Xwc/ y 

■nò àtr.cL^ftp-ù nri'Sìfia’jei, Peregrinitaùs accusafi in 
iti nell la f ante (jiiain judicinm peddatur y conjiciantor, Fidéjus- 
jores dare iis jus non està, Convieti aptid picUces iieridiiritor, 
Deinosth.'tn Timocrateuì, Ipperide.ci ha indicata un*altra legge 
che stabiliva un’eccezione pei giudizj di questo delitto. Se l’ae- 
eiisato era assoluto , poteva esser accusato di, nuovo di aver cor¬ 
rotti ì giudici co’ doni ; Tàf aVv?i{/V#r7Wf rm 
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iierto l’Infame, o colui che non avendo dritto al suf* 

fraglo, si mescola ne’coinizj, stende la ^ 
nell’ urna quella frazione di un decreto c ^ p 
dere del destino dei popolo i il candidato > ^ 
avere i personali requisiti dalia legge prescx , ^ 

bLa uiia magistratilra, e cerca di 
polo, il candidato che Io corrompe co 

dazioni, 0 colle promesse; ! fhe sen- 
che viola le leggi della conclone; il cittadi >_ 
za giusta causa non v’ interviene ; il magistrat 

cede i limiti d.l sUo potere, ch’estende 

là, che oltrepassa i confitii della sua gium ‘‘ Au\U 
colui che disprézza, 0 si arroga (1) i ^ ■ 
lesse concessi'acl aicum individui, 0 a^diveiai 0 a 
dello stato (a), il cittadino che rifiuta di servire la pa- 

rinitalìs 

nàie II. 
judicio 

jus està euìcamt/ne accusare corrupti J 

Hyperuks Cicerone rimprovera a Verre , 

aver i'aUO perire sulla croce Gavio die, come 
no, non poteva soggiacere a questa specie di 
lati i dritti della patria , dice egli, dispregiando l ^ 
suoi individui Veggasi la settima Verrina > y. 
più Jjrillanti tratti di eloquenza questo immortale orat.or l 
ne iì valore di (iiiefito attentato, 

(2) Le di^posi&ioni delie ieggi attiche su qoest _ 

.Jh« .a Jnir.l.ili. pw cnoscrle, n 1? ” 
all. colliiiont dujMsle 1«SSÌ '>*!“ 1dtc<. 
giòus^ tu. Il* dà senatnscùnsidtis et PìehscttiSi * 
^;iòiis (iboriginiàu-s et adiscitiliis y tit. iv, de liòàr s g > 

nothis etc. > rri, tit. i, de senatu eiuingenioritm et 
7ic 5 tit^ n, de Magistratiifus ^ tit. i ii. dà oratori^ li tore 
1)0tra anche osservare ìe varie leggi in diversi temj>i emanate 
in Roma contro R Amòite. La prima hi quella ché prO) .uva ai 
candidati Taso della toga molto bianca ^ per nc Ivi amar e gli 

sguardi del popolo. Ne cui alhnm in acstimenium atidcre 
T)etitionis caxissa liceràt. Questa è rapportata da Livio iv, c. 
25. j e fu emanata nell* anno ah U. C. 822, La natura istessa del¬ 
la proil>ÌEÌone indica i* innocenza de^ tempi. La legge Ptte/iu raj>- 

puntata dc^lR istesso Livio vi3^ cap, 2^ j e 4^ bai 
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trla 0 difenderla; il guerriero che fiigge alPaspetto 
deli’inimico, che cerca nelle schiere nimiche. un vile 

asilo, che si rende reo di diserzione; colui che senza 
il consenso della pubblica autorità, milita sotto un 

principe straniero, o che, ricoverandosi presso i ne- 

niici dkìa patria, rivolge contro di essa quelle armi 

che gli erano state date per difenderla, costoro, io di¬ 

co. violano l’ordine politico, e si rendono rei de’va¬ 

ri delitti sotto questo titolo compresi. 
■ Alcuni di questi delitti non han luogo, che in ima 

specie di governo; altri han luogo in tutte. Alcuni dì 
essi sono più perniciosi nelle repubbliche, e meno nel¬ 
le monarchie. Alcuni turbano maggiormente l’ordine 

pubblico in un goveyio, ed altri inam altro. Alcuni 

sono più spaventevoli in un tempo, ed altri lo sono 

i,o-ualmente in tutt’i tempi. Si appartiene al legisla¬ 

tore di osservare queste differenze, di combinarle col¬ 

lo stato della sua nazione, e di dedurne la misura dei 

l'jo^ore delle sue sanzioni* Io non posso esprimermi con 

maggior distinsiione^ ma potrei io tacermi sopra un 

coinè la uri ma ìtigge contro /hnUto 3 ifuos traila 1 introdiiz-ioii^ 

del La Bcòia Emilia i la Cornelia FiUinu ; ytielle rap^ior- 

tate da Ciceroiie ixel liò* % ii. do legihiis ^ il Jionie delle tpiaU si 
c perdtiLoi la legge Marur, la legge Faòia’^ la legge Acilia Cai- 

la ieggV7Vj/^m 5 Anjidia pul^Wicata due anni 

ilopoi la legs^ Liciniiii la legge pompea U Giulia di 
Cesai o 3 € la iogge Gialla di Augusto, cJie per cos) dire si suc¬ 

cedevano quasi senza ioterrtizloue l’uiia alF dtraj ci mostrano 1 

prDepressi del male 3 k corruzione disila repubJjJica e la rovina 

della libertà. lal'elice quella repuJdilica che h costretta a inoltL 

pUc.are e rinnovare di continuo le leggi contro cpiest.o deldto. In 

q ucsta repuj)l>lica ai avvererà la predizione di Giugurtii : O £fr-^. 

venalein et cito perlturUìny si ejnptorem inocjierit^ Veggansi 
LiWo^ oltre ai citati luoglii > anche nel iiò, sl* c. 19. Id* e pi si, 

3 IJion. Cass, lló. xxxv* Ascon. in CorneL et in Afiloa, y Cic* 

prò Sext, cap, 36, in J^afin, c, 1 5. Dion* Gass, lié. xkxik, et lih^ 
SveL in August, cap, xxxiy* Veggasi aoclie Sigonio de Judi^^ 

ciis Uh* il* cap. So. 

Tomo JV. f 
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di quegli orrori della moderna legislazione, eontro del 

quale non si può mai bastantemente inveire, ed al qua¬ 

le r esame di questi delitti ci conduce > Potrei io pas¬ 

sare sotto silenzio la Ferocia j colla quale le nostre leg¬ 

gi puniscono uno de’ minori delitti, la semplice diser¬ 

zione? 
Che una repubblica chiami tutt’ i figli delia patria 

al suo soccorso ; che , quando la sua libertà è esposta, 

la sua sovranità compromessa, la sua indipendenza 

minàcciata, armi tutte le mani che la compongono ; 

che dichiari, come in Atene,vile ed infame colui che 

rifiuta dì difenderla, che fugge, 0 abbandona il suo 
posto (i); che punisca come proditore e parricida il 
traditore che abdicando il suo drjtto alla corona, pro¬ 
stituendo la sua gloria e la sua dignità, vende i pro- 

prj servigi a’nemici della società della quale e mem¬ 

bro; essa non fa che secondare Ì priiicipj della giusti¬ 

zia, e quelli dell’interesse pubblico (2). Il fuggitivo 

dì Sparta e di Atene, aveva goduto de’ vantaggi, con¬ 

tro i quali egli cospirava, era concorso alla legge che 
condannava alla morte il reo di quel delitto, del qua¬ 

le egli si rendeva colpevole, aveva avuta parte nella 
conclone, che proferito aveva una così giusta sanzione. 

(i) ToV Stceanv-av V.WÌ r<iv hou tov wv-ree 

hU . Qai militiam cktrùclat, a»£ ignaviis est, 

ordinem deserit, a foro arcetor ,ne(jìie cnronator,ne!jnf! in pu~ 
ùlica intrato tempia. MnùKmes in Ctesiphoniem. Demostli. 
cit. ToviùivXci airs0i0'Kiìr,am àrtpovavcu. (fui arma adjecf- 
yU ianominiosus està. Lysias in Th^omnestttm Orat. ^ 

fa) T«f oluT!>pt.óX>ivitti Xnpo^Sieu. k rifxo^^ xa/ 

nroXiuog w , «««' x(w 
7«oc. Trans/agm capite piiniunior . .. Jgnoiiiiniosns està , ho~ 
stisoue està popidi Atheniensis, et socionm, <ii<am is,^ tum ejiis 
liberi. La prima santione è rapport'itii UJpiatio ad rìmocra- 
tem , e la seconda daDemostene nella Filippica ut. Si avverta, 
che tjui si parla di colui che, rifuggendosi presso 1 ìaimico, ha 
rivolte le armi contro la patria» 
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Che in una monarchia ii^monarca esiga V istesso cÌis‘ 
suoi sLidditij che adoperi leistesse pene nelle stesse cìt?- 
costanze; che punisca coli’infamia il codardo che rj^ 

fiuta di prender le armi, o che fugge ed abbaiidona il 
suo posto; che punisca anche colla morte colui che va 
ad arrolarsi nelle schière inimiche, per rivolgere con¬ 
tro il proprio soVl’ano quelle armi che avrebbe dovu¬ 

to impugnare per difenderlo; in questi casi l’interes¬ 

se della pubblica difesa pare che scasar potrebbe il 

soverchio rigor della legge. Ma che in una monarciiia, 

e nel tempo di tranquillità e di pace, tra soldati vili^ 
mercenari e mal pagati; tra uomini che la frode, 

la seduzione o la violenza ha condotti a vendersi per 

un dato numero di anni, ed a trasformarsi in guerrie¬ 
ri ; tra esseri che non conoscono altro sentimento, se 

1)0.11 quello deir indigenza che li fa languire, e della 
schiavitù che gli opprime; che in queste circostanze, 

io dico, si minacci, nel caso di diserzione, la pena dì 

morte a questi spettri, a questi fantasmi armati; che 
si conduca sopra di u/i patìbolo rinfelìce, che,, non 

•potendo reggere alle molestie della faine, della nudi¬ 
tà e della servitù, ha cercato di riacquistare la per¬ 
duta libertà e quel vigore che non Ieratiche della guer- 
ra , ma l’ozio delle guarnigioni, i cenci che lo cuppri- 

vano e la scarsezza del cibo, avevano fatto perdere 

al suo corpo mal vestito e mal nudrito ; che la pater¬ 

na mano-del padre della patria sottoscriva il decreto di 

morte dì quest* infelice che, osservato da alcuni aspet¬ 
ti, non si può dir reo di alcun delitto; la natura fre¬ 

me , e tutti gli sforzi della più seduttrice eloquenza 

non basterebbero a scusare quest’orrìbile ingiustizia. 
Ma chi ’l crederebbe? Nel mentre che un ministro il-, 
luminato e savio ha fatto, abolire la pena di morte pé’ 

disertori.in una monarchia militare (i), il congresso 

'(i) In Francifli sotto iJ ministero del coaie di jranf Gehnaùh 



f/i L A S C J E M Z A 

delle Provincie unite d'America Pha intimata a’fcra- 
vì e liberi suoi difensori. Un giovane di as anni fu 

il primo a subire ìl^ciecreLo di una legge, della quale 
le polensie isLesse, fondate sul dritto della spada,on-- 

gicli arrossiscono. Anche nella città de’Fratelli, in im 

campo ornalo da’vessilli della libertà, tra’difensori 

arditi di una contrastata indipendenza dovranno dun¬ 
que penetrare i vlz] delle nostre leggi ? L’impero del- 

Perrore dovrà dunque passare da un emisfero all’ al¬ 
tro, e superare gli argini de’lumi e della virtù? Lo 

stendardo della libertà dovrà dunque essere ugualmen¬ 

te imbrattato di sajigue che lo scettro del dispotismo? 

Gii uomini che hanno .spezzate con ima mano le cate¬ 
ne delia servitù, non isdegneranno dunque di fare sfol¬ 
gorar coll’altra il pugnale, di cui si arma il carneiì- 

ce?'No: i’assemblea rispettabile che proferì questa 

terribile sanzione, non jnacchierà sicuramente il nuo¬ 
vo codice che prepara, con questa legge Ingiusta. Es.sa 
troverà nel patriottismo e nell’ onore II sostegno del 
coraggio, della costanza o del v-jilore, e nell’infamia 
la pena opportuna della viltà e della diserzione. 

Non togliamo la vita al fuggitivo ed al vile, dice 

Platone ; ma rendiamogliela penosa coll’Ignominia, e 
lunga coìPesciuderlo per seni|)re clali’onore dì difen¬ 
der la ])atria, e di perire per essa (i). 

Vi) <jHren(nn iìhjeccionts armarum damnatù j et a virlii 

df^generanli congruu crtt ? prteserlìm 

possiòHent hniiisjtiodi irìcontrurifim cammatari^ ui Ceneiim 

galani feriint di^dna (luadam in in. naUìrart fnri ex femmina 

miitutam. y4djectori trnifn armoruni corUrariiwi maxijne conveìil^ 

rat y ut in ìmilierem ex mro translatum slù puniatiir, Nunc vero 

quoniam id fieri non potest y proxiniiun aliquìd etcùgitemus 

Ut y paslc/tiain ilìe usqne adea vivendi cupidns est; deineeps nnt^ 

Imi pericnliwt siièeat y seil réik/iKun viiam eic/uidcm quum lori'- 

pissirndm y imprùòas et cum dedecore vivai, Httc igitur iex sit * 
àlo j.cjiii arma tiiTpiter.pyQjtcissedamnatiis est^ nec hnperaid/y 

4 



S a V V e glo r i OS i Pe n s i 1V an i, per Gilè, i n vec e di s eg u i - 
re le massiiTie di cjuesto repubÌDlicaiio antico j dovreste 
voi piuttosto preferir loro quelle dettate dal dUpoli- 

smo e ricevute dalla serviti't ? Perchè, e nella guerra , 

e nella pace, e nel foro, e nel campo non vi dovreste 
voi ugualmente ricordare che siete liberi; che avete 

comprata la vostra libertà coi vostro sangue ; che ave¬ 

te sconosciuta la vostra madre per le ingiustizie de’ 

vostri fratelli ; che avete proscritte le antiche leggi che 

vi regolavano, perchè vi opprimevano ; che avete scos¬ 

so un giogo troppo pesante per la vostra fierezza , ma 
che sarebbe sembrato leggiero agli altri popoli che 

hanno avuta la disgrazia di perdere fin anche la me¬ 

moria della loro dignità? 
.Perchè , nel. formare il gran codice che da voi si at¬ 

tende, non vi dovreste voi ricordare che voi siete, nei 

gran continente che abitate, Punico deposito della Ih 

berta, ed il più tristo esempio pel dispotismo e per lai 
tirannide? Ignorate voi forse che una legge, come qué¬ 

sta , oiTr^rebbe al vii partigiano del dispotismo un mez¬ 
zo da calunniare la libertà ; c.he gli errori degli uomi¬ 

ni liberi sono spiati e numerati da coloro che non vo¬ 

gliono che gli uomini sian liberi ; che ogni abuso del- 
P uguaglianza in una regione è un pretesto per di- 

struggerla in un’altra ; che i più gran mali della ser¬ 
vitù sono fortificali e rassodati da’più pìcóóli incon¬ 

venienti della libertà? Nel mentre che il giovane di- 

.sertore era da voi condotto al patibolo-, credete voi che 

il difensore dell’antica dipendenza sia rimasto muto 

a questo spettacolo? Credete voi che egli non abbio 

profittato di questa occasione, per ravvivare i semi 

della servitù nel cuore de’vostri concittadini? Crede¬ 

te voi che a mille leghe di disianza, quando la notìzia 

prmfictas aliquis prò milité iin^/uam utatur ^ ntc In aciern 

recìpiut^ Flato de hu^ìh; àiaì^ xn.* 
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Gl quest* atroce condanna pervenne nelle monarchie 

dell’ Europa, il córLiglhno infame ed il servò vile non 

abb'ian detto : “ Ecco ciò che avviene nell’ America in- 

jj dipendente, in quel governo libero, che fa l’ogget- 

3, tó dell’ammirandone deir entusiasta e del fanatico ! 
„Schiavi iortunatì, avrà ancor detto, ardite ora di 

«lagnarvi che io disprezzo le leggi e la libertà. Sotto 

«un despota voi potetèsperare d’intenerire'il vostro 
,, padrone; ma chi placherà la legge, se la virtù isLes- 

,,sa del magistrato è di renderla inflessibile”? 

Cittadini liberi dell’indipendente America , voi sie¬ 

te troppo virtuosi e troppo illuminati, per non igno¬ 

rare che, conquistando il dritto di governarvi da voi 
medesimi, voi avete contratto'agli occhi deiruniverso 
Il sacro dovere‘di esser più savi, più moderati e più 

felici di Lutti gli altri popoli. Voi dovrete dar conto 

al tribunale del genere umano di tutt’i sofismi che i 

vòstri errori potrebbero produrre contro la libertà. 

Guardatevi dunque dal fare arrossire i difensori, e 
dal fare sparlare i nemici dì essa. 

C A P O XLVIII. 

QUARTA CLASSE. 

De'delitti contro la fede pubblica. 

C-J”n'appendice de’delitti contro P ordine pubbli¬ 
co vien formata da quelli contro la fedépubblica. Ser¬ 

varsi del deposito dellcT pubblica confidenza , per viola¬ 
re que’doveri che dipendono da questo deposito isles- 
so, è il carattere de’delitti in questa classe compresi. 
Anche i delitti de’magistrati e de’giudici, contro la 

giustizia pubblica , potrebbero essere in questa classe 

allogali. ' Ma, siccome essi riguardano più da vicino 
• • ' ' ‘ ,1 

Hi 
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altr’ oo'geUo, noi abbiam creduto dì doverli piuttosto 
inserire sotto il titolo de’ delitti contro la giustizia 
pubblica. Il lettore che seguirà attentamente il corso 
delle mie idee, vedrà Tordine occulto che io serbo in 

questa nuova classificazione de’delitti, e troverà il 

filo che mi conduce in questo labennto immenso. ^ 
Il peculato negli amministratori e ne deposilarj 

delle pubbliche rendite (i); il delitto d. falso ne no¬ 

tai , 0 ne’ pubblici scrittori (2) ; la f>iìsificazione, 0 al¬ 

terazione delle monete nelle persone incaneate del 
pubblico conio (5); la violazione de’^ se greti dello sta¬ 

to nella persona pubblica che ne e depositaria (4); 

r abuso del suggello del sovrano in co ui che Io custo¬ 

disce; la frode del tutore sul suo pupillo; il lallimen- 
fo fraudolente di un pubblico negoziante, sono 1 de¬ 

litti che in questa classe si comprendono. 
L’immensità della materia che ho per le mani, e 

la brevità , della quale mi son fatta una legge, ma che 
violo sovente, quando il sentimenlo mi trasporta,,non 

mi permette d’indicare alcune mie idee relative alla 
natura di questi delitti. Io le immolo volentieri a que- 

s!a penosa brevità j ma non potrei senza rimorso om- 

mettere quelle che riguardano l’ultimo di questi delit¬ 
ti, il fallimento fraudolento. Il motivo, pel quale non 

Veotrasi nell* aniecedmte capo Ìl Ut. v> 
U Onesto d*liUo è limilo colla perdita della mano nella piu 

.rran parte de' codici d'Enropa. Ma la imitiladone delle membra 
non dovrebbe aver luogo in una legislazione, nella quale 1 urna- 
Ulta regolasse la penale. Questa pena è stata dagh 

introdotta. Ved. l)Ìon, ^ ^ 
(3) Questa merita ima pena maggiore ^ che non menta 

fìcatore delle inonete che mn è impiegato nella 2:ecca. Anche n i 
dritto romano si trova questa distmzìone, VeggansUa L, òacri- 

hgii a ad L. JuL pGCulaU y e C. de Jais, 
(4) L'istesso legislatore che staTniì nell Egitto la perditad - 

la mano pel delitto poc' anzi menzionato , stabili la perdita de * 
la ìingim pei violatole del pubblico segreto^ Diod. i^id. 
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jiosso tacerle, è rii riparare ad un mio errofe Istesso. 
Nel secondo libro di quest’opera, parlando dell’o¬ 

stacolo che oppone al commercio la frequenza de’fal¬ 
limenti, ed indicando un nuovo piano che tener si do¬ 
vrebbe per prevenirli, ed una nuova sanzione che si 
dovrebbe adoperare per punirli, io proposi V inustio¬ 
ne fronte del reo che indicar dovesse colle inizia¬ 
li lettere del suo delitto, la sua infamia e la sua ma- 
la^fede; e dissi che, marcato di questo sfregio, sì la- 
sciasse libera la sua persona, e si restituisse alla so¬ 
cietà rinfame (i). Le ulteriori meditazioni fatte sul 
sistema penale mi obbligano a pentirmi di questo in¬ 
volontario errore. La legge, come si è da noi osserva¬ 
to (s), non deve adoperare l’inustione, se non in que’ 
delitti', ne’quali questa pena combinar sì può colla 
morte, 0 colla perdita perpetua della liberti. Un uo¬ 
mo che porta sulla sua fronte il segno della .sua igno¬ 
minia, deve divenire un mostro, subito che è lasciato 
in libertà. Sicuro dì non poter mai più acquistare la 
confidenza de’suoi slmili in qualunque parte della ter¬ 
ra che egli vada, egli non ha che a scegliere o tra un 
volontario e perpetuo carcere, o a daT.si in preda ai 
più esecrabili delitti. Nel primo caso la legge che gli 
rende la libertà, non gli fa alcun benefizio; nel secon¬ 
do lo dispone a nuovi delitti, e per conseguenza a nuo¬ 
vi supplizj ; e dà nel tempo istesso alla società un uo¬ 
mo che non può avere altro interesse, altro oggetto, 
se non quello di ojffenderla. Alla pena da noi proposta 
bisognerebbe dunque aggiungervi quella della perdi¬ 
ta perpetua della personale libertà. 

Questo delitto, come tutti gli altri, essendo suscet¬ 
tibile di varj gradi, il legislatore non dovrebbe ado¬ 

perare la proposta' pena die per quello comme.;sD col 

Ci) Nel secondo lih'o cap, xxv. 
(J?-) Nei capo 4o* di picsto terzo ìiiro^ 
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Piassimo grado dì dolo. li falUmento non fravidoìentOj 
jria proceduto dalla violazione di cjuelle suntuarie leg- 
ffi'che noi proponèrtìmo nel citato luogo, meritar do¬ 
rrebbe una pena molto a questa inferiore ^ giaccbè non 
dovrebbe considerarsi che o nel primo grado di dolo, 
ó nel massimo dì colpa. Il legislatore dovrebbe dun¬ 
que fissar le proporzionate pene pei tre gradi di col, 
pa, e pei tre gradì di dolo. Egli potrebbe adopera¬ 
re l’inusLione colla perdita perpetua della liberta pel 
massimo grado di dolo; la perdita perpetua della li¬ 
bertà e la semplice infamia, senza 1 inustione, pel 
secondo grado di dolo; la semplice ìnfamià e la per¬ 
dita della libertà per un dato tempo pel terzo; I esclu¬ 
sione da tutte le cariche e dignità civili, colla perdita 
della libertà per Un minor tempo, pel màssimo gra¬ 
do di colpa ; la semplice esclusione dalle cariche e di- 
o-nltà pél secondo grado di colpa ; e finalmente la sola 
perdita della libertà per un ristretto tempo per l’in- 
hmo grado di colpa. Si apparterrebbe quindi a’giudi- 
ci r esaminare secondo i proposti canoni a quale de’ 
sei gradi riferir si dovrebbe il fallimento, del quale 
render dovrebbero il giudizio. La specuìazione ardita 
non dovrebbe però mai entrare in alcuno di questi 
gradi. L’energia del negoziantefion dév’essere inde¬ 
bolita dallo spavento della pena: è bastante quella che 
dipende dallacosaistessa.il legislatore non dee puni¬ 
re che la negligenza o la frode. Io prego colui che leg¬ 
ge , di riohiamare alla sua memoria ciò che' su que- 
gp oggetto ho pensalo, e di combinarlo colla correzio¬ 
ne che qui ne ho fatto, per vedere quello che si dovreb¬ 
be modificare, e quello che lasciar si dovrebbe in tut¬ 

ta la sua integrità. 
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CAPO XLIX. 

JDe* delitti contro il dritto delle genti, 

QUINTA G C A S S E. 

T ’ . 
J_J uso ed il consenso tacito delle nazioni hanno 

introdotte e adottate alcune regole dipendenti dalTap- 
plieazione de’generali principi ragione, per di¬ 
rigere la reciproca loro condotta , per fissare ì doveri 
e i dritti di on popolo verso di un altro popolo, e da¬ 
re alle nazioni che sono tra loro indipendenti, alcuni 
morali vincoli che non potrebbero essere da alcuna dì 
esse spezzati,senza dare all’altra il dritto di armar¬ 
si contro di lei,e di farle sperimentare co’mnli della 
guerra la tacita sanzione di questa legge universale. 
L’aggregato di queste regole forma quello die si diia- 
ma dritto delle genti. La custodia di questo dritto tra 
5 diversi popoli è aflidata alle squadre ed agli eserci¬ 
ti; ma la custodia di questo dritto tra grindividui di 
ciascheduna nazione dev’essere affidata al governo ed 
alle leggi. 

Se un cittadino viola uno de’doveri dipendenti da 
questa universal legge, si appartiene al governo di pu¬ 
nirlo come conviene per conservar la pace sulla ter¬ 
ra ; poiché invano una nazione cercherebbe dì osser¬ 
varla religiosamente,quando! suoi individui potessero 
impunemente violarla. L’impunitfà di un delinquente 
che ha violato il dritto delle genti, può fare di un de¬ 
litto particolare un delitto universale; può rendere il 
sovrano complice del di lui attentato; può richiamare 
la guerra nello stato ; può far piombare sul capo di 
tutt’i suoi concittadini quella pena ch’egli solo meri¬ 
tata avrebbe pel suo delitto. Se se ne eccettui la bri- 
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tannica legislazione , ne’codici cri.ninali dell’Europa 

?ól'i vi sew pene stabilite per quest, de itt,. H gover¬ 
no arbitrariamente gli punisee, senzache v, s« una le- 

Lle sanzione. Ma .,i»esto metodo non potrebbe essere 

ferbato in ..n nuovo codice, i’ogget o pr.nc,pale del 
Tuak fosse d’innalzare l’edifiz.o della liberta cv.le 

^ Ile rovine dell’arbitrario potere, e sulla sicura ba- 
J.uj leggi, Ecco percliè, nella ripartizione de de¬ 

litti non ho^vokito trascurarè di collocare in una par- 

k-ol’ar classe i delitti contro il ff,’ p”! 
0-Ii ridurremo a cinque oggetti, i. All abuso po 
?ere verso Pesiere nazioni in coloro^ciie comandano e 
r ■ 1 im f*sprcilo. 2.® Alla violazione de dritti de- (lirigono un eseiuio. 2. --ììi» . o a,, 
jrll arabasciaLorì o rapjireseutanti, o- * 
liLlsal^o-condotto. 4. » Alla trasgressione di qual- 

die narlicoiare trattato della propria nazione con 

tiiP altra. 5,° Alla pirateria. 
1.0 Senza distrarci dal nostro argomento, senza esa¬ 

minare ì motivi, pe’quali un popolo può muover guer¬ 

ra ad un altro popolo , noi possiamo asserire con si^U’ 
rezza che al solo sovrano si appartiene il dritto di di¬ 

chiararla. Se il generale o il duce, abusando dunque 
del suo potere, rivolge di sua propria autorità le ar¬ 
mi contro un popolo che il suo sovrano dichiarato non 

aveva per suo. inimico, egli diviene reo del massimo 
dei delitti che in questa classe si comprendono. 1 lato¬ 

re vuole che il reo di questo delitto venga condannalo 

alla morte ( i ) ; e questa sanzione dovrebbe essere adot¬ 

tata anche in un codice,ove la massima moderazione 

fosse nelle pene serbata. 

(i) Si(}uis con-'! il io suo, al>!fqite anctorkatc communi paemn 
niivif, aiit UlLmn mooìt f ultimo snppHcio condemnt;tiir. yiiod 
.(( pdfs aliqiia ùii'itati.'i iti tcnttivit) htijiis rei auctarcf n militiiv 
impifratori'itts tracti in. jndicium, et damnaU) morte pleetantur^ 

Plato de kg. diai, xi i. 
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Le sevìzie contro i prigioaierl, proibìlé dslle ódot- 

tate leggi delia gtieiTa, rorrnano ì’altro delitto del ge¬ 
nerale o del dnce contro ti dritto delle genti, la prin¬ 

cipale legge del quale è dì farsi nella pace il maggior 

bene, e nella guerra il m'it^or male che si pnò. L’umn- 

iìità che il crrsLÌanesiino e i progressi della coUnra de’ 

popoli deir Europa hanno introcIo'Ua in questa parte 
del dritto delle genti , dev’essere vigorosamente aji- 

poggia'la e sostenuta dalle particolari leggi dì ciasclie- 

diina nazione. Il duce che viola , dev'e essere conside¬ 
rato coinè un mostro delia nazione stessa che difende. 

Egli espone i difensori di essa alle calamità ed alle se¬ 
vìzie ch’egli ha falle ierocernente soifrire asrì’ innocen¬ 
ti ed ìnrelici suoi prigionieri. Ciò eh’è avveiìuto nel- 
r ultima guerra è mìa trista pruova dì questa verità. 

Vi sono finalmente inòÌLÌ altri stabilimenti, rlcono- 

seiuli e allottati da tutte le potenze, sulla condotta tia 
tenersi verso grinimici o gli stranieri, cosi sul mare 

come sulla terra , da coloro che comandano le navi o le 
truppe che per brevità io non rapporto. Le trasgres¬ 
sioni di questi stahllimenU formano tanti delitti con¬ 

tro il dritto delle gentil pe’quall il legisialore stabi¬ 
lir dee le pene proporzionate alia natura ed all’im¬ 
portanza della tr.-isgressione. 

2.° I rappresentanti deU’estere nazioni hanno, in 
tutt’i tempi ed in tutt’i luoghi, esatta quella venera¬ 

zione , godute quelle immunità, ottenuti que’ riguardi 
éhe si dovrebbero al sovrano islesso che rappresentano. 

Violare i dritti degli .ambasciàtori, dice '^i’acito, è 

violare quelle regole che sono osservate e rispettate 
anche tra gl’inimici (i). Cicerone Crede ciie si violi 
rumano ed il divino dritto, violandosi quello degli 

fi) Hostium guoouà ^ et sacra legationis y et fas gentium 
fupistis. Annaì, Uè, i. circa med.ctaiii>ii legaiornm prUnlegia 
{y io lave rariim cat mier hostess 
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ambaseìatori e delegati (i). Ami-nìaiio Marcellino ci 

ila conservata la religiosa opinione degli anLìchl ri- 

o-uardo a quest’ oggeUo. li^ssi credevano che U Dlvini- 
fà fòsse inesorabUe per questo delitto, e che le furie 
ministre della sua vendetta non lasciassero mai di tor¬ 

mentare il mostro che se n’era reso colpevole (2). Ba¬ 

sta le<i''^ere la dipintura che la Livio dell attealato de 

Fidenati, per vedere 1’ orrore che gli antichi avevano 

per questo delitto (a)- 
^ Ne’ nostri giorni ì’ uso introdotto presso tutte le na¬ 
zioni dell’Europa di reciprocamente spiarsi per me'/.- 
'lo dee"!! ambasciatori e de’ministri,'fissando in ogni 

stato dove piu e dove meno, un consideiabile nume¬ 
ro di^rapprésenLanti, richiamar deve ajiche una mag- 

.o'ior vi<fìIalina delle leggi, allinchè vengano i loro drit¬ 

ti rispettati, essendo anche maggiore il numero del¬ 
le combinazioni che cagionar né potrebbero la viola¬ 

zione, Colui che attenl.a sulla vita cleli’ambasciatore, 

colui che insulta ed oltraggia la pedona di esso eoi 
fatti e co’detti; il magistrato, o il ministro-delia giu¬ 

stizia pubblica che non rispetta le di lui immunità, co- 

s'I personali come reali,così del rappresentante istes- 
so come di coloro che formano il suo seguito , si ren¬ 

dono rei di tanti delitti contro il dritto delle genti¬ 

li valore di questi delitti essendo diverso , diverse ne 

debbono anche essere le pene. 
Le leggi debbono dunque distinguere tutti questi 

delitti per ben distinguerne le pene; e siccome, se se 

lìe eccettui la persona del re in una monarchia, o del 
primo magistrato del popolo in una repubblica, non 

‘ ( 0 ‘5^ ^ c e 711 m a entio^ j a ieg aio va m y (f ii ii m ho m in u m p r j e si di o 
riiinitiwvsit y tum etidm dùfino jurc esse i>allatnNt. Clcer, OraL 

de flarasp. c* ]*X 
{2) (Jitrices legatonim oiolationeni jaris gentiluii prò- 

^ecinuntur, 

(3; Ved* Liv,Z?C(:ad j lilx 4^ 

É 
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VI È! persona, Toffesa delia f|uaìe po«ssa produrre sJ. 

gravi inali in uno stato, cpianti ne può produrre roi~ 

lesa recala al rappresentante di un’estera potenza, 

così è giusto che la sanzion penale di questi delitti sia 

più severa , giacché la principal misura delie pene de¬ 

ve determinarsi dali’inlluenza che ha il patto che sì 

viola, sull’ordine sociale (1). 
5.0 La violazione del Ju/p'o-coradoffo e l’altro delit¬ 

to contro il dritto delle genti. La pace è la prima leg¬ 

ge delle nazioni, e la guerra n’ è uno de’ maggiori ma¬ 
li. Tutto cjnello dunque che contribuisce a conservare , 
o a nsLabliire la pace dì uno stato, dev’esser rellgio- 
sarnenle praticato. li salvo-cond/ittto che sì dà, a coloro 
che vengono dall’estere potenze connilessl per que¬ 
st’importante oggetto, rende per così dire sacre le lo¬ 

ro persone. La violazione del saWo-condotto è stala 

dunque con ragione considerata sempre come uno de’ 

più gravi e de’più Innesti delitti. 
4.9 Due nazioni possono contrarre tra loro alcune 

obbligazioni che non dipendono dall’uni versai dritto 

delle genti, ma da un particolar trattato ; e queste oh- 

L’iigazioni possono alle volte essere di tal natura che 

^ (r) Ih fngìiifterra j e per io statumvir, cap. regina 
Aniia> in virtù *1Ì un processo; un arnìxisclatore o alcMUO de*- 
gl" individui delia sua casa venisiic arrestato , o ,se<^ uestratt l suoi 
effètti > il processo è dichiarato nullo dalia leggere tut¬ 
ti coioro che vi hanno avuta parto sono dichiarati violatori del¬ 
la legge deile nasoni e perturbatori del rijjoso pubblico > e pu- 

come tati* Nel caso poi dì un^ ofìesa enorme^ la legge non liat 
stabilita una pena partieolare; ina badato a"tre [irincipali giudi¬ 
ci del regno un potere illimitato di proporzionare la pena all'oi^ 
t raggio. Questa in determ in azione di pena non è }>er altro degna 
delia britannica costi tu zio ne. In (piahmtfue delitto Insogna che il 
cittadino sappia a ffualì risclij si espone commettejidoJóla ìis- 
sazione della pena deve in f|ualun(jue delitto esser sempre Tope¬ 
ra delia leggee mai del magistrato o del giudice. Questa lunga 
€ penosa ripartizione de"delittt che io !oj sarebbe iniuiie se desti- 

ii’ata fosse a conseguire questo grande oggetto- 
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un in(3ivicit-io può violarle. Tali sareBbero quelle dì una 
nazione cbe si obbligasse con un altra a non fare un 
ciato commercio in un dato luogo j a non innalzare de¬ 
gli argini ad un fìiune che le separa , quando questi 
minacciar potrebbero la rovina del confinante popolo.; 
a non pescare in un dato luogo; e tante altre a queste 
simili, nelle quali non si ricbiede la forza pubblica per 
violarle, ma la forza individua può bastare a trasgre¬ 
dirle. Anche queste trasgressioni entrano nella classe 
de’délitLi contro il dritto delle genti, giacché il drit¬ 
to delle genti è quello eh’ esige la religiosa osservan¬ 

za de’trattati. 
5,0 La pirateria è finalmente 1 ultimo^ ma forse 

uno de’ più gravi delitti che in questa classe sì com¬ 

prendono. ^ ^ ^ ^ . T » 
Questo delitto pernicioso in tuli i tempi, Io e oggi 

maggiormente divenuto per l’influenza che ha il com¬ 
mercio sulla prosperità de’ popoli. Forlunatamente è* 
divenuto molto raro nell’Europa , perchè tutte le po¬ 
tenze ban conosciuto l’interesse che vi era di allonta¬ 
narne i respetlivi loro sudditi. Ma chi ’l crederebbe ? 
Nel mentre che le leggi colla maggior severità io pu¬ 
niscono nel tempo di pace, i governi stoltamente Io 
fomentano nel tempo di guerra. Essi abituano gli uo¬ 
mini ad un delitto che le loro leggi cercano di preve¬ 
nire, e gli avvezzano ad un mestiere che dovrebbe es¬ 
sere d più detestato fra gli uomini civili e eulti.^ 

I gravi danni che gli armatori han fatto soffrire, 
particolarmente in quest’ ultima guerra, alle nazioni 
dell’uno e dell’altro emisfero; il poco vantaggio che 
ne hanno raccolto le nazioni istesse, da porti delle 
quali sono stati spediti ; i progressi che fa il sistema 
della neutralità armata, sono tante cause che ci dan¬ 
no un motivo da sperare, che una nuova legge sarà 
ben presto aggiunta al comune'dritto delle genti, coìr 

É 
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la quale sarà proibito alle belligeranti nazioni di ri¬ 
correre nell’ avvenire a quest’ ìiiiame mezzo di nuoce¬ 
re a’loro inimici a spese dell’universale tranquillità, 

C A P O L. 

SESTA. CLASSE. 

Pe delitti contro V ordine delle famiglie, 

n 
J_^opo avere negli antecedenti capi enunierati e 

distinti nelle loro respettive classi que’delitti che han¬ 
no un più in un ed lato rapporto con lutto il corpo so¬ 
ciale , è ormai tempo dì rivolgerci a quelli che più ini- 
ìnediatarnelite riguardano gl’ individui che lo comnon- 
gono. Tra la città ed il cittadino vi è una società in¬ 
termedia, e questa è la famiglia. Per conservar dun¬ 
que in questa ripartizione de’ delitti tutto quel meto¬ 
do , del quale quest’ oggetto è suscettibile , è giusto che 
si cominci da quelli che l’ordine delle famiglie turha- 
jio 0 distruggono. Il primo tra questi è il parricidio. 

Se si osservano le leggi degli antichi relative a cpie- 
sto delitto, si troverà 0 il loro silenzio, o lo studiato 
loro rigore. 

Nella Persia la legge supponeva bastardo Ì1 figlio 
che aveva ucciso il suo creduto padre, e come tale pu¬ 
nito era qual semplice omicida (i). In Atene Solone 
non fece legge alcuna contro il parricidio (0) ; ed in 
Roma passarono de’secoli, prima che questo delitto 

(i) Erodoto. Forse IMstessa sottigìit'Zt.i ha Fatto, che in Inghiì- 
terra la pena del parricidio non sia diversa da tpielk dcdl* oitucÌ“ 
dio pensato^ Veggasi ìilackstone codice criitdnaie Inghilterra 
cap, xTv, 

(2j Veggasi Cic. prò SùxL Rosc^ Amar ino ^ dove osserva, 

r eocesso di cfuesto delitto non ne fece credere a ijuesto lerrislaLo-^ 
re possibiiej* esisteivxa^ ^ 
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avesse una particolar sanzione. La legge dlNuina, rap» 
portata da Festo, ci fa vedere che si dava (Questo no-? 
me a qualunque omicidio dì un uomo libero (i). SI 
qitis liberimi hominem sciens dolo malo mortai dait, 
parricida esto. Questo ci conferma nell’idea da noi an¬ 
tecedentemente sviluppata (2) j che in que’tempi i go- 
li uomini liberi erano ì patria] (Patres). Colui che uc¬ 
cideva un uomo libero era parricida , perchè uccideva 
un padre ) un patrizio. Nelle decemvirali tavole noi 
troviamo stabilita la prima sanzione pel vero parrici¬ 
dio. La pena fu quindi inasprita ed estesa j e nitmQ 
ne ignora la natura e T intensità (5). 

(r) Voce parricidimi. Il fraiiinaento della legge regiacheci 
conservato 1* ispesso Pesto , ci fa vedere ^ die la legge noo ave¬ 
va preveduto il caso del vero parricidio j ina soltanto quello di 
uii oltraggio recato al padre, Seù Parentem, piier, Verherit. 
Òhe. Phrasit. Dheis^ Parentum^ Sacer. Estod* Sei. JVaras. Sa-^ 
era, Diifcis. Parenturfu Estock Veggast Pesto poce plorare* 

(a) Nel capo xxxv, di questo libro dove si è parlato del rappor¬ 
to del sistema penale collo st^^to della società. Io non ho notizia 
die altri abbia data questa interpretazione a quest^ antica I^gg^' 
questo mi fareblje dubitare della mia j se una nuova sefie ideo 
non mi ci avesse condotto. 

(3) 9 ai malmn carjncr^ incantarsit y oenenurii J^a:xit y 
(luitpe 'y parricieia esto. Qui parcntem necassity caput omnuòito y 
ciileofpie insutus in projlnentcni mergìtor. (K. Valer. Maxim, 

cap* r, §, i3. Pesto t^oce nuptiasy e Nonio cap* ir, su quei che 
dice delle voci Peròitere e Perire ). Questa pena delle decemvi'- 
raìi tavole tu quindi inasprita nel seguente modo- Si cuciva il 
parricida, dopo aver sofferta ìafastìgazionCy in un sacco di cuojo, 
in compagnia di una scimia , di un cane ^ di una vipera e di un 
gallo, e $i gittava quindi nelle acque, (V* Modest.in k, 9. D.de 
hg. Ponip. de paricidiìs ), La legge Pompea confermò quindi 
tpiest" antica pena, e T estese agli omicidj che riguardavano i| 
padre, la madre , T avo , T ava , il fratel?o , la sorella, il patrono, 
o la di lui Tnoglie. {^, Paul./fi, v, sent, ^4)^ parlo dei 
posteriori suliilimenti della romana legislazione relativi a questo, 
delitto, perchè non potrei farlo senza molto estendermi, Il let¬ 
tore potrà consultare la nota opera di Antonio Mattei nclCom;/?^, 
ad Hi* dig* xLvi i l, UH 6; 

Tomo IK g 
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Le romane leggi passarono dal silenzio all*ecces¬ 
sivo rigore. L’ (stessa causa produsse forse il primo ed 
il secondo effetto; nia una più perfetta legislazione 
avrebbe ugualmente prevenuti i due estremi. Per quan* 
to orrore inspiri un delitto, un savio legislatore non ne 
supporrà mai impossibile Pevento, nè si dimentiche¬ 
rà mai degli stabiliti principj, co’quali determinar 
ne deve la pena. Piatone che io cito cosi sovente, per¬ 
chè spesso m’istruisce e m’illumina, malgrado l’or¬ 
rore col quale ci dipinge questo delitto, e malgrado 
la prevenzione ch’egli aveva in favore dell’egiziache 
istituzioni, non adottò la terribile pena che presso quel 
popolo destinata veniva al parricida (i). Nellà sanzio¬ 
ne ch’egli propone, si scorge la moderazione della pe¬ 
na mirabilmente combinata coll’orrore e collo spaven¬ 
to che doveva produrre. 

Che si faccia morire, dice egli, il parricida ; che 
il suo denudato cadavere si conduca fuori della città 
nello stabilito luogo, ove tre determinate strade con¬ 
corrono ; che quivi, alla presenza del popolo ed in suo 
nome, ciascheduno de’magistrati getti un sasso sul suo 
capo; che si trasporti finalmente il cadavere fuori de’ 
confini della repubblicae rimanga quivi insepolto , 
come le leggi prescrivono (2). 

(1) Diottoro ìib. t. ci ila conservata memoria della peoa, colla 
veniv^n punito Ìl par rici Ja in Egitto* Si traforava il corpo 

ilei parricida coli molte piccole canne delia Iimghet^a di iin dito^ 
-l'invihippava poi in nn fascio di -^pioe, e vi si appiccava quindi 
il fuoco. La pena poi del padre die aecideva il iigiio j era molto 
diversa. E^U veniva obbligalo a cenere per tre giorni e tre cotti 
continue r ticdso figlio tra le braccia j in mezzo alla guardia pub¬ 
blica della città che lo circondava. Se Ì1 pentirnenio non lo face¬ 
va morire ^ la legge Io lasciava in vita in preda ansimi rimorsi* 
La pena del secondo delitto mi pare più plausibile di quella de! 
primo* 

(2) gui cwdis /iffjiìsmQfli canderrinatus/uerit j /am a jadi- 
cnm ministri^ r^ua?ri a 7na§h/ratilus Qccida/iir ^ trahatargiic 

i 
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Ecco r aramirabii san?:lone proposta dal divino Da¬ 
tone. I legislatori che han cercato ne’ tormenti la pro¬ 
porzione tra iì delitto eia p<?ri3 , barino smarrito l’og¬ 
getto che si dovevan proporre- Essi hanno eccitata ne¬ 
gli, spettatori la compassione pe! delinquente, in vece 
d’inspirar loro l’orrore pel delitto. La miglior pena, 
come si è da noi altrove dimostrato (i), è quella che 
fa la maggior impressione nell’animo degli spettato¬ 
ri col rninor tormento del reo. Ecco ciò che nella pro¬ 
posta pena si óttierie. Essa dovrebbe dunque essere 
adottata pel parricidio, sotto il qual riojne noi com¬ 
prenderemo l’omicidio di tutti coloro, da’quali o im- 
mediata.mente, 0 mediatamente si è ricevuta la vita, 
e di coloro, a’quali immediatamente, o mediatamen¬ 
te si è data, come li padre, la madre, l’avo, l’ava, il 
figlio, il nipote, ec. (2), Noi uniremo a questi ronii- 

ezcLra urb^m in statiitam ir Unum midus^ ubi singuli inagistratux 
j?ro unwnrsa cii/itat^ in mortul cupul /apidcm mittant ^ atqne 
ita cnnlatcm fminempurijlcent. Deniuruy ultra regiónìs Jines por^ 
iatumy secnndnin leges insepnltum ejiciant. (De iegib^ dia!, i Jr,) 

Si avverta una volta per sempre^ che i passi di Platone nelle 
note di questa opera sono per lo più riportati in latino secondo 
la traduzione di Marsilio Fjcino.s 

(r) Capo xxvT i. di questo libro, 
(2) Mi piace di far qui osservare a colui die legge j come U 

ripartizione die io lo de^ delitti > combinata co* generali princi- 
j)j I coi quali noi determinati abljiama ì loro diversi gradi dì do¬ 
lo o di colpa j la rendono adattabile all'uso , ed ellìcace a conse¬ 
guire il nostro oggetto j quale è cpiello di soìnministrare al le¬ 

gislatore la maniera da fissare a cjasclvedim delitto la pena^ sen¬ 
za che il giudice alterare la possa. Si supponga^ per esempio^, che 
Ja pena del parricidio commesso gòI massimo grado di dolo sia 
quella da Platone proposta; si siipponga che il legislatore abbia 
stabilita anche Ja pena per ciascliednn degli altri gradi di dolo o 
di colpa dì questo delitto. In questa ipotesi, supponiamo che una 
donna abbia esposto il suo figlioi appena n^to, in tm dato luogo, 
par non render pubblico il suo parto, o per risparmiarsi la cu¬ 
ra di allevarlo* Se questo.fanciullo sì ritrova rnorto, e si verifichi 
la madre cb^ J'lia esposte#, allora il giudice non deve far altro ^ 
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ciillo della moglie, del iriarito e del fratello. Fuori di 
questi stretti vincoli di parentela, noi considereremo 
«egli altri l’omicidio sotto V istesso aspetto che si con¬ 
sidera quello degli estranei. Io lascio al lettore 1*in¬ 
dagare il motivo di questa determinazione, e rivoló-o 
la mia riflessione ad un altro delitto che sfugge spesso 
al rigor© della legge, e che la corruzione de’costumi 
ha reso pur troppo frequente: questo è il procurato 
aborto* ■ , , 

Un pregiudizio della setta stoica eh ebhe tanta par¬ 
te nella romana giurisprudenza, ha data origine al¬ 
l’opinione universalmente adottata dagli antichi giu¬ 
reconsulti, che il procurato aborto entrar non deve 
nella classe degli ordinar] delitti, che questo o non è 
delitto civile, o pur non è nè omicìdio, nè parricidio, 
ma un semplice straordinario delitto ad arbitrio dei 
giudice punibile. Gli Stoici credevano che l’anima s’in- 
tromettesse nel corpo colla respirazione dell’aere e 
per conseguenza , che il feto fosse inanimato finché re¬ 
stava nell’utero della madre (i). Gli stoici giurecon- 
snlLì, applicando questo principlo'erroneo alla crimi¬ 
nale legislazione, non trovarono nè il parricìdio , nè 
i’ omicidio nel procurato aborto , giacefjè non era' nè 
figlio, nè nomo quello che privato veniva della sua esi¬ 
stenza (2). 

che co* proposti canoni ueteruilnare a (/tulle de* gradi di colpa ri- 
si deve cpiesto parneidioj e condannarla a tprelJa pena che 

a questo grado di colpa è stata dalla legge lissata. 11 letiore non 
deve far altro che rileggere il capo kkvxs i, di (/uesto H^ro ^ per 
persuadersi della facilità di questa operazione, e degli ostacoli 
che inipedirehhero ogni arbitrio a^giudici* Quante leg^i e- 
sposizione risparnii^te con questo metodo I ^ 

(r> Vid* Piiuareh* de Piaclt* Phìiosoph. v. cap, i5, Juste 
Lips. Phjrjiolog, Stoicor* Ììò, ui. disserta io, 

{2) Noi troviamo in fatti ne* libri de* Romani giureconsulti 
cpesse volte chiamato ij feto pars mntris ^ o porno otscerum x o 

considerato non ancor iiomo;, finché non abbia abbandonato riitc- 
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■ Ècco pome ì prègkiclizj deglUiomini, e gli errori 
iie’filosofi hanno in .lult’i tempi alterata la tnbrale e 
guastate le leggi. Ma il sistema della posteriore leo^is- 
Iasione h stato anche più funesto dell’ errore de' giare- 
consulti antichi. Questo produceva T impunità deUle- 
litto , ma quello ha immolati molti innocenti. La leg¬ 
ge che condanna alla morte la donzella, il partod^l- 
la quale è morto ^ senza che eli’abbia rivelata la sua 
gravidanza al magistrato.; questa legge che suppone 
il parricidio , anche quando la morte del feto o del par¬ 
to , non è dipenduta dalla madre; questa legge, che 
in molti casi punisce colla morte una donzella che al¬ 
tro delitto non l>a se non quello' dì aver seguiti gl’im- 
pulsi del pudore, nascondendo Teffetto deiramor*e e 
della fecondila ; questa legge, iodico, eh’è così roanì- 
festamente contraria a’princìpi ragione e della 
natura,, è nuli adimeno in vigore in una gran parte 
delle nazioni dell’Europa. Noi abbiamo più- volte de¬ 
clamato contro questa legge ass(.irda : occupiamoci qui 
a corregsrerla. 

Il procurato aborto è uno di qcie’ delitti, la pena de' 
quali può eccedere, cóme si è da noi altrove dimostra¬ 
to (i), la regolar proporzione, per la facilità che vi è 
di occultarli. Io non indico- qui la pena che a questo 
delitto potrebbe destinarsi, perché il mio oggetto non' 

ro cìella madre. Veggasi traile aUre Ja L. r, i, D. inspic^e^ld. 
oeritr, e la t/. riti!/eg. celebre Gérardó Noodt ere¬ 
de c)ie , prima del. rescritto degl’imperatori Severo ed Antonino, 
Celie si trova nella L, ù,.p. de e.r(r«erd. crimin.) il procurato 
aborto rimanesse impunito anche nelle donne maritate. Bjmcker- 
soeck al contrario crede > ebe l’impunità non avesse luogo che 
per le donne libere. Vedi Noodt in nngu/ari libra qìii jn“cri6i- 
tiir : Julius FaiihiSf cap. nit. et Byncirers. de jur, occìd. liber. 
cap. VII. Veggasi anclie la Sg. D. de pmn, e la L, 4. D, de or- 

traord, crimen, dove si rapportano i due particolari casi, ne’ qua¬ 
li questo delitto veniva punito. 

4») Cap. stt. di questa libro. 
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è qui di cìetenidnar ìe pene, tua di distinguere i de¬ 
litti. .Dico soltanto, che ìa pena dovrebbe esser tale, 
che compensar potesse la lacililà che vi è di scampar¬ 
la (i). Ma se questo compenso può cercarsi nella pena, 
non si <leve sicuramente cercare nella prtiova dei de- 
ìllto. Noi abbiamo dlQ'nsamente dimostrata questa ve¬ 
rità nella prima parte di questo libro. La correzione 
dunque che dovrebbe portarsi in quesla legge, sareb¬ 
be di ricercare la piena pruova dei delillo. 

Che si punisca diìtiqiie rigorosamente il procurato 
aborto, ma che si punisca dopo essersi ].ìienaujente pro¬ 
vato il delitto, e dopo essersi adoj>erati lutt’i mezzi 
per prevenirloj diesi sormiiinislrino degli asili alle 
donzelle che hanno avuta la disgrazia di succiunbere 
alle combinate spinte del senso e dell’ amore ; che si 
spargano in tutte le parli dello stato de’recettacoll pe’ 
loro'clandestini parli; die la legge prol.egga le madri, 
c ne faccia allevare i fanciulli ; checuopra e nasconda 
la loro debolezza, inveced’inlamarle ; die, in vece di 
costringere il pudore, cerchi di riparare ali’onore; 
ed alloi-a i procurati aborti saranno più rari e più giit- 
sLaiiiente ])iniil>iii (2). Non mollo diversi esser debbo¬ 
no i prìncipi legislativi, che rigt.tar<!ano V iricc<fto. 

Questo è un càitro delitto contro V ordine delle fa¬ 
miglie, la pena del quale ecceder potrebbe l’osserva- 

(1) Nel codice de’ VUlgoti Li pen.i della donna ingenua che si 
procurava l’aborto , era la perdita della Kua libera condia^ioDC j 
ed il passaggio nelln sei vitù. Se il marno 1* obbligava a bere Li 
pozione deir aborto > o permetteva che le 5Ì desse , tanto colui 
che preparata aveva ìa po'^ione, ^[tianto il marito ^ era eondan- 

nato a scegliere Era Ja perdita della vita > o della vista, V, leg^ 
IVisigoL VI, tlt, 3, cap, I, 

(2) In Londra vi è mia casa destinata a ricoverare le donne che 
vogliono di na.scósto' jiartoriré, /I secreto vi è inviolabile^ e Sono¬ 
re della donna h al eòverto* 1 Linciti!li che nascono da tjuesti par* 
ti ; sono aìlevati ed educati in un altra pubblica casa a (jaestG 
oggetto destinata. 
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ta proporzione per la facilÌLà di occuUarlo. L’ordine 
delle lainiglie ricliiede, che il decoro de’coslumì ven¬ 
ga pid di o“'ni altro conservato tra le domestiche mu¬ 
ra ; che queste siano quanto più si può in accessibili al¬ 
la depravazione ed al vizio j e che le laimliarita neces¬ 
sarie tra gl’individui dell’istessa famiglia non ecceda¬ 
no i confini prescritti dalla natura j dalla ^religione e 
dalle leggi* (Queste ragioni, unite alla facilità che vi 
è'di occultare questo delitto, scusar possono il sover¬ 
chio rigor della legge nel punirlo, purché non giun¬ 
ga mal nè alla perdita della vita , ne alla perdita per¬ 
petua della libertà. Io non parlo qui degl’incestuosi 
maritaggi con frode contratti, perchè questi si riferi¬ 
scono alfa classe de’delitti contro l’ordine pubblico, 
e noi in fatti gli abbiamo tra quegli annoverati. _ 

Il lenocinio de’parenti è l’altro delitto contro ì or¬ 
dine delle famiglie, che le nostre leggi contemporanea¬ 
mente promuovono da un iato , e rigorosamente^ pu¬ 
niscono dall’ altro. La miseria di alcune classi, il ce¬ 
libato violento in altre, i’eccesso della miseria da una 
parte , e l’eccesso dell’opulenza daU’altraj questi^ma- 
li che il vizio delle nostre leggi e l’oscitanza de’no¬ 
stri governi producono e sostengono , sono le cause 
rii un delitto che l’opinione pubblica basterebbe a re¬ 
primere, quando dai concorso di tutte queste cause 
pon venisse fomentato e promosso. In una nuova legis¬ 
lazione, nella quale fossero queste cause distrutte, a 
punir questo, delitto basterebbe un’infamante pena per 
alcune classi, e la condanna a’ lavori pubblici per quel¬ 
la che non conosce, nè dà un prezzo all’onore (i). 

(r) Nelle nostre costitiiiioni sicule «na legge di Ruggiero , ed 
un’ altra di Federigo, condannavano alla inntilarioae del naso 
cnielle madri die prostituivano le lorolìglie, Veggansi nella Col¬ 
lezione delie leggi barbare di Lmdbrogio , le costituzioni sienle 

iib. ut. tit. 4à e 53, La pena infamante cLe noi proponiamo 



9^ l'-lSCiSlKZA 

IVon niinorej relativamente considerataj potrebls^ es¬ 
ser la moderazione, colla quale piinir si potrebbe U 
ratto, ma piu distinta esser ne dovrebbe la Lsanzione. 
Il fiero Costantino che, in vece dì meritare il nome 
di grande, sarebbe un mostro nell’opinione degli uo¬ 
mini, se sostituito non avesse alla superba aquila l’umì- 
le vessillo delia Croce 5 Costantino che sarebbe ascrit¬ 
to neUa serie de’tiranni, se non avesse protetta una 
religione, che condannando ì suoi delitti, non poteva 
mostrarsi ingrata a suoi favori ; Costantitìo che colle 
mani^bagiiate^di sangue scrisse leggi di sanguej Co¬ 
stantino, io dico, fu i’autore della celebre legge con¬ 
tro il ratto, che offende nel tempo islesso 1* umanità , la 
ragione e la giustizia. Che un uomo violento ed ar¬ 
dito estragga con violenza una fanciulla dal paterno 
tetto; che violando i doveri della natura e quelli del¬ 
la società , rapisca con violenza la moglie allo sposo ; 
che, contaminando le domestiche mura, porti la de¬ 
solazione e r obbrobrio nella famiglia che le abita ; che 
un uomo di questa natura espiì colla perdita della vi¬ 
ta l’oìtraggio che ha^recato alla donna, alla famiglia, 
alla società Intiera; in questo caso la ragione non po¬ 
trà condannare il sagrifìzio, nè piangere sulla sciagu¬ 
ra della vittima che s’immola al decoro de’costumi,- 
alla sicurezza pubblica ed alla domestica tranquilli¬ 
tà. Ma se la ferocia, 0 rinibecillltà dì un legislatore 
confonde col ratto violento una fuga intrapresa di co¬ 
ni un consenso ; se confonde il ratto non violento di una 
fanciulla col ratto violento di una moglie, se all’istes- 
sa pena destinata pel rapitore armato, che non si prò- 

non dovrebbe però lasciare stil corpo del delincpiente il segno in¬ 
delebile della sua ignoininla. Essa dovrebbe esser convertita in 
una condanna a*lavori pubblici per un dato tempo nell’infima- 
classe della società. Il lettore die si ricorda de*principi 3otece- 
flentemente sviluppati, conoscerà il motivo di onesta deterrni- 
tiar-ione. 
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pone altro scopo nella sua violenià se^non quello di 
soddisfare al suo brutale appetito, egli condanna due 
trasportati amanti che non hanno altro oggetto nel¬ 
la fu<*‘a che quello di render legittima la loro unione 
con un sacro vincolo j se ciò che la natura permette e 
la sola società condanna, è ugualmente punito dì quel¬ 
lo che condannato viene dall’una e dall altro; se, in 
poche parole, di tanti delitti così diversi tra loro se 
Ile fa un solo, con ima sola legge, cori una sola sant- 
zione ; in questo caso tilt te le regole che dirigono il po¬ 
tere leo-islativo e determinano ì.limiti della sua esten¬ 
sione, verrebbero conculcate e lese da una legge cosJ 
feroce ed assurda* Ecco ciò che si ritrova nella legge 
dì Costantino rinnovata da Giustiniano, ed inserita in 
quella mostruosa collezione de’monumenti della sa¬ 
pienza, della ferocia e dell’imbecillità de’varj legis¬ 
latori di Roma. Il rapitor felice viene in questa legge 
condannalo alle fiamme o alle fiere. Se la vergine di¬ 
chiara di aver prestato il suo consenso al ratto, lungi 
dal salvare il suo amante, si espone a dividerne il de¬ 
stino. I parenti della donzella sventurata e colpevole 
sono obbligati ad accusare in giustizia il rapitore, e 
se, cedendo a’moti della natura e del sangue, cerca¬ 
no dì coprire l’insulto,, e ripararlo con una legittima 
unione, sono èssi medesimi condannati airesUio, e con¬ 
fiscati i loro beni. Gli schiavi dell’uno e dell’altro ses¬ 
so convinti di aver favorito il ratto o la seduzione 
vengono bruciati vivi ó condannati a spirare sotto l’or- 
ribil tormento del piombo liquefatto. La prescrizione 
dì questo delitto non è limitata ad un determinato nu¬ 
mero di anni, e le conseguente della sentenza si esten¬ 
dono fino a’ frutti innocenti di questa illegittima unio¬ 
ne (i). Questa è la legge di Costantino, contro la qua¬ 
le noi ci siamo con ragione scagliati. 

(i) Vid* Jacob* Gotlìofrecl. adcocL Tkcodos. legt, ii* iiL 
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Per non incorrere dunque neirisLesso vizio, noi fa¬ 
remo la seguente progressione de’ delitti che al ratto sì 
rapportano, e lasceremo al legislatore il fissarne levarie 
sanzioni secondo i generali prineipj da noi proposti. 

t. Il ratto violento di una moglie. 
а. Il ratto violento di una donzella , o di una vedova. 
3. Il ratto senza violenza, o sia la semplice fuga, 

di una moglie. 
4. Il ratto violento dì una meretrice. 
5. Il ratto non violento, 0 sia la semplice fuga, di 

una donzella, 0 dì una vedova fatto di comun consen¬ 
so, ma senza l’oggetto di legittima unione. 

б. Il ratto non violento di una donzella, 0 di una 
vedova fatto di comun consenso, e coll’ oggetto di una 
legllLìma unione. 

Se runiversalità del mìo scopo in quest’opera non 
mi proibisse d’indicar le ]>ene che a’varj delitti an¬ 
drebbero minacciate, giacché, come si c da noi dimo¬ 
strato, queste variar debbono secondo le diverse cir¬ 
costanze fisiche, politiche e morali de’popoli 5 se Ìo 
scrivessi per un solo popolo e per un solo governo, io 
manifesterei anche le mie idee sulle pene a questi de¬ 
litti proporzionate. jMa questo non mi è permesso che 
quando si tratta di alcuni delitti che sono suscettibili, 
di una universal sanzione, e questo é il motivo, pel 
quale poche volte io propongo la pena, e quasi sem¬ 
pre la Laccio. 

La seduzione di un minore che é tuttora sotto la pa¬ 
tria potestà o sotto la tutela, per indurlo ad abbando- 
xiare il paterno tetto 0 la vigilanza delle persone, al¬ 
le quali la natura 0 le leggi lo hanno aflldato, é an¬ 
che un delitto contro l’ordine della famiglia, è anche 

rapt^ inrg, et iinic^ tiU <id Veggasi anche la legge eli 
Giustiniano nel cocliee soÈto il titolo de rapili virginum ^ scu in-^ 
«iijarnwt €£c. 
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una specie di ratto , di seduzione che non dev’esser 
traseuralo nei codice penale, 

Dovrebbe entrare in questa classe anche si deluip 
dettò di parlo supposto , come dovrebbe aiiche esservi 
annoverato il uioìento ingresso mll alimi casa. Que- 

st’ultiino delitto è stato presso alcuni popoli^ puniLocoi- 
la massiina severità. Il rispetto per gd. dei penali che 

stodìvanp , secondo i’antica religione, le domestiche 
mImaTcomidèrar' faceva questo delitto come un sacri- 
le«-io. Senza dargli questo spavemevoi nome, senza se¬ 
condare rantica severità, il legislatore dovrebbe pu¬ 
nirlo p r 0 po rz i 0 n alarne nte al 1’ i n f I u e ii za e h e hanno s ii 
r interesse pubblico e sulla privata tranquiihta i ri- 
snettosi riguardi che si debbono alle domestiche mu¬ 
ra, che i nost ri ]iadri con ragione chiamarono il san- 

inarlo della sicurezza del cittadino. 
’ L’adulterio è l’altro delitto contro 1 ordine delie 

famiglie* „ 
• Nel)’infanzia de’popoli, quando la moglie entrava 
nella classe de’beni che si possedevano e si comprava¬ 
no; quando la patria potestà, combinata colconjugaì 
potere, dava all’uomo sulla donna i dritti di padro¬ 
ne piuttosto che di marito ; quando il sesso più debo- 

tie era ctegracutui cu ^ ^., 
poche parole, 11 marito era il padrone della moglie, 
ed il padre era il despota nella sua lamiglia, le civi¬ 
li leggi lasciarono a lui il driuto e la cura di punir 1 a- 
duItera j e se ne fissarono la pena , questa eccede seni- 
i>re di molto ì limiti che una giusta e rigorosa propor- 
vdone avrebbe prescritti. La legge di Romolo abban¬ 
donava interamente al trihunale domestico non solo il 
giudizio deli’ adultera , ma la scelta anche della pena, 
alla quale lo sdegno dell’ offeso marito dar poteva quel- 
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r estensione ohe voleva (i). lu Locri ìa pena era dal¬ 

la legge fissata , ina era atroce. Si strappavano gli oc¬ 
chi dell’adultera, e non le si lasciava la vita j.che per 

renderla pid dolorosa della morte istessa. La legge de* 

Visigoti dava nelle mani del marito l’adultero e l’a¬ 
dultera, e gli dava il dritto di esercitare su deli’uno 
e dell’ altra, tutto quello che la sua vendetta gli avreb¬ 

be Inspirato (2), Nelle nostre sicuie cosLÌLuiìionl noi tro¬ 

viamo una legge di Federigo , che ci mostra T eccesso 

del male «ella correzione islessa. l’er moderare l’an¬ 
tica lerocia, egli ordina , che Fadultera venga rimes¬ 
sa al marito, al quale si proibisce di darle la morte, 
ma gli si permette di troncarle il naso (5). Io non la 
finirei mai, se volessi qui rapportare tutte le bizzarre 
disposizioni de’barbari codici rélative a questo delit¬ 
to. Distogliamo ì nostri occhi da’monumenti di tem-" 

pi così diversi da’nostri, e vediamo ciò che la ragio¬ 

ne, e Io stato presente de’costumi ci suggeriscono. 
Presso dì noi, presso tutt’i popoli culti che oggi 

abitano l’Europa, l’adulterio infama ugualmente la 

moglie che il marito. L’opinione pubblica, che le leg¬ 
gi non debbono mai urtare, e contro la quale sono sem¬ 
pre impolenti, coprirebbe d’ignominia il marito, la 
moglie del quale fosse stata d’aduIterio conviiUa e giu¬ 
dicata. La sicurezza del ricevuto torto lascercbbe nel¬ 
la sua famiglia un'inclelebii macchia che priverebbe 
d’jnriiriLÌ vantaggi la sua innocente posterità. Un de- 

(i ) Seè^ stuprn?n, co^riistt alituL pecca.^siL marthis jadrx^ 
ec. vindex, esiod. de* i/ue. ea\ ciwt. cognatis* cognoscìLo.Y tà* Diun, 
Haìie* Uh* Ji. Geli, Uh* x. cap* ^3. 

(2) V, legis Wisigothoriini Uhcr tertins Ut* 4* hx, i, 3. 
C3) ConslitUtionmn Sicnìariuìi Uh- iit* Ut* 43, L^i imittiaifone 

del naso per T adultera ]ia avuto luogo presso altri popoH. 
L^anticalegge attribuita ad Eito figlio di Vulcano prescriveva ((ue- 
sta pena alT adultera nell^ Egitto ( V. Diod. Uh* t* Nelle anti- 
c)ie leggi (V Ingìiilterra si trovava prescritta Tiste-ssa pena unita 
colla imuilcii&ioae ddic orèccbie,' 
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iilto che ìa corruzione eie’ costumi ha reso cosi frequen¬ 
te , un delitto che si commette con tanta lacililà, e il 
sospetto del quale fa così picciola ìm pressiouej è quin¬ 
di seguito da appendici cosi lunesLe, allorché vien con¬ 
dotto in giudizio. Tra le bizzarrie dell’opinione, quel¬ 
le che olire quest’oggetto sono (orsele piu strane; ma 
non per questo lasciano di avere una somma influen¬ 
za su’ costumi. L’opinione ciie comunica al marito 1 in¬ 
famia dell’adultera, favorisce T impunità del delitto; 
obbliga il marito ad occultare ì disordini della moglie ; 
rende inutile il rigore delle leggi. Per quanto severa 
si renda la loro sanzione , essa sarà sempre impoten¬ 
te, finché T offeso e l’offensore, avranno un uguale 
interesse di occultare il delitto, óosa debbono dunque 
fare le leggi per prevenirlo? 

Per risolvere il problema bisogna distinguere i pae¬ 
si , ove il ripudio per causa di adulterio è ammesso, 
da quelli, ove l’assoluta indissolubilità è unita al con- 
jugal vincolò. Ne’primi il marito è liberato dal con¬ 
tagio dell’infamia , subito che ha ripudiata l’adultera. 
L’opinione dunque in que’paesi non produce l’istes- 
so eifetto che negli altri, ove Ì1 ripudio è in qualunque 
caso proibito. In quelli il legislatore potrebbe senza 
alcun ri.schìo adottare l’istituzione di Augusto sull’ac¬ 
cusa dell’adulterio (i); la legge di Atene che obbliga¬ 
va il marito dell’adultera al ripudio (2); la pena che 

(t) t/estraneo non poteva accusare una donna d'aduherio sen¬ 
za prìnia convincere if inarito di ienocrnio, ( eonslante 26* D, 
ad L>JuL de a^lulteriis.) Fuori di questo caso F accusa di adul- 
rerio non competeva die ai marito* Questo teniperar/ifnto alia 
]i]>ertà deli\accusa è necessario In questo dejitiOj per conservare 
la traiKiiùUità domestica, 

(ij EVftcr)J iXot 7Ìv fLtd iXóvTt 
X€Ìy rn yyycuKt ^ di G-uyo(xn y i^ùu Posicfaam adti/^ 
teriim ( maritili ) adnìterii daTnnaverit y nò uxorc adu/lera d/- 

^ertitPì ni^i di^ferterit Igmminiosus cjfo* DemostÌL in Tfeasram, 



lele-J-o'! tìl Creta stabilivano per Tadultero (i) ; e quél- 
la cìie^le leggi di Solone stabilivano per V adultera (2>. 

?da ne’pliesì ove in qualunque caso è proibito il ri¬ 
pudio, ne paesi ove il marito non ha questo mezzo da 
liberarsi dal contagiò dell’infamia , le leggi debbono 
tKeuparsi a prevenire radLilterio con ogni altro mez¬ 
zo,.fuori che con quello della,pena. Un mezzo inuti¬ 
le discredita la legge che l’adopera, e sparge il rldi- 
Cólo sopra il lavoro che dev"esser il più venerato da¬ 
gli uomini. Un savio legislatore, correggendo i costu¬ 
mi , restringendo' il numero de’celibi, lavorendo i ma¬ 
trimoni , e più di tutto aumentando, e ristabilendo i 
patriarcali e conjitgali dritti interamente estinti ne’ 
nostri tempi, e presso i moderni^ popoli, troverà in 
questi paesi 1 mezzi da prevenire T adulterio senza luu- 

lilinente punirlo. 
Noi ci occuperemo dì quest oggetto nell ultimo li¬ 

bro di quest’opera, dove si parlerà delle leggi che ri¬ 
guardano la patria potestà, ed il buon ordine delle^la- 
mifdie. Quello che qui se ne è detto basta perannun- 

(->) Si coronava di lana 1’ adultero, si iniiltava con ima }>ecit- 
Biaria pen.a , e si escludeva da tmte le -'ariclie e dignità della re¬ 
pubblica. Questa legge è rapportai.! d.i Eliano W. x n. c«p. • a. 
Vàr hiainr. Secondo il nostro piano non si dovrebbe far altro 
che convenire rimaniate pena nel breondannaa lavori pi. bl. Il¬ 
ei per gli nomini deli* infima classe de.la società , pe .(iiali 1 in¬ 
famia lascia di «-'SPre una jipn<p ^ 

(2) Trfv ìv 
a^SicÙ, fil >v«-7«p f 
Irta, y^od ™V , xf rtiTrrsrv, 

\ai 'rtiap’«'a-« p9>' v6tn<Tiu. /Idnltera in piMÌKm,i ornala ne 
prodilo i si seeii* faxit , (jiuvis ejns vestes discìndiìo , cjusipie 
ìfiiindit^n anf^rto > atcju^ cam puìsù^tOy si lihuetit^ cinmìfiodo ne 
eccidat ^ ani membro aiiquo cuptam reddat, bschines Tunar~ 
chnifir Questa perdami pare più opportuna per punire 1 adulterio^ 
che tutte cfiielie c)ie la ferocia di alenili legislatori ha ideate. 
Si avverta ^ che io adopero ìa voce {idtiittTio nel senso dei 
giureconsulti ^ e non in quello de moralistit » 
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aiate a coUiì clie legge le n^e idee su c^uesto oggetto'j 
che non potrei qui sviluppare senza mancare ali’ordi¬ 
ne ed al piano che mi so'n proposto. 

Con quest’istesso mezzo il legislatore cercherà dì 
prevenire il semplice stupro, riserbando la sanzìoit 
penale pel solo stuprò commesso’con irode o con vio¬ 
lenza. Una lunga esperienza ha fatto Vedere , che la 
leffo-e che nel primo caso obbligava l’uomo ,a sposare 
la cfonzella o a dotarla, moltiplicava ì disordini, favo¬ 
riva il delitto, ed esponeva l’innocènza. La fanciulla 
che vedeva il vantaggio che trar poteva dal richiesto 
favore, aveva una ragione di più per coricederló, e 
qualche volta per suggerirne la richiesta. I parénti con¬ 
correvano còlla loro tacita approvvizione al delitto , dal 
quale dipender doveva la sorte della loro figlia. I lo¬ 
ro occhi si cliiùdevano, allorché era d’uopo di aprirli. 

Finalmente le donne istesse che avevan messo in 
commercio il loro corpo con istudiati raffinamenti c 
con simulata Verginità, turbavano di continuò la pace 
di tanti onesti éitladini che venivano in ogni giorno 
da èsse chiamati ih giudìzio^ per un delitto, del quale 
erano sicuramente innocenti. Esse avevan trovata la 
maniera di far pagare ad un Socrate istesso tutti ì fi¬ 
gli di Alcibi'ade.^^ 

Queste ragioni han determinati alcuni governi ad 
abolire questa legge che sarà forse stata utile in altri 
tempi, ma che era divenuta perniciosa nel nostro (i). 

(i) Io mi servo di t|iiesL^ moderaiiojie nel far k censTiradi 
sta legije j perchè è stata adottata da una gran parte de^ popoli* 
Oltre gli Ebrei y anejitì gli Ateniesi obbligarono Io stupratore a 
sposare la vergine che aveva violata* TwV 
auTJtv yafjiHv* Qui intiant y duetto, V* Hermogenis 
Scoi, y e per gli Ebrei Denteronom, cap^ xxti. v. 28, e 29, Essa 
ìia avuto luogo presso una gran parte de’moderni popoli* Ma se 
si consulta la ragione y essa ci dice 5 che un delitto che si cam- 
mette da due persone 3 non deve esser piinito nelEuna j e pre¬ 
miato nell'altra. Se si consulta esperienza'^ cpiesta ci ba pur 
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La mia patria ha già sperimentati i felici effetti di 
quest’ utile correzione ; e i clamori della classe che vì¬ 
ve sulle civili discordie ne sono un’evidente priiova. 
OuanLo al secondo caso, io enuncierò in poche parole 
le mie idee su quest’oggetto: io dirò , che la violenza 
sia punita non solo quando si commette contro la don¬ 
zella onesta , o contro la vedova, ma anche quando si 
commette contro la prostituta; che la pena dell’ulti¬ 
mo delitto sia per altro inferiore a quella del primo; 
giacche in tutti e due sì violano i dritti della persona¬ 
le proprietà, ma nel primo si turba anche l’ordine 
delia famiglia, si priva la donna dell’ integrità del suo 
stalo, si offende il suo pudore, e sì prepara la sua po¬ 
steriore sciagura ; che non s’imiti, riguardo a quest’og¬ 
getto , runit'ormità della pena prescritta nel codice 
britannico (i) per questi due delitti di qualità diver¬ 
si; ma che non si adotti neppure l’indulgenza delle 
romane leggi sulla violenza commessa contro le me¬ 
retrici (2); che molto meno si richiami l’osservanza 
delle antiche leggi contro lo stupro di seduzione 0 di 
comune consenso; che si bilancino i mali che nascono 
dal proposto silenzio delle leggi su questo delitto, con 
quelli che produce l’opposto sistema; che si punisca 
inoltre lo stupro con frode commesso (5), ma che U 
pena di questo sia inferiore a quella dello stupro vio¬ 
lento; che si consideri come violento lo stupro di una 
fanciulla che non è ancora uscita dall’infanzia , e co- 

tropiio mostrati i disordini die derivano tk ((uesta determina¬ 
zione, La ragione c 1’ esperienta prevaler de])bono all’ autorità 
ed agir esenip]* 

(1) BìaclcstODe Codice criminale Inghilterra cap* sv. 

(2) Vide L, 2. j C. ad JaL de adulta L. aneillaTum 27* i), 
de hered* petit. JO* vemm est. Sg. D. de fart, 

(0) Tale sareb-Be lo stupro fatto dopo un lìruo matrirrionioj do^ 
po aver dato qualche Bevanda inebriante alla doniieUa> nel tneij- 

che quella è fuori de’sensi* 
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me fraudolento tjuello della donzella elle non Ka anco¬ 
ra oltrepassato il dodicesimo anno della sua vitaj an¬ 
corché vi sia stato il suo consenso j che nella posterio¬ 
re età j quando non vi è nè vio-lenaa, ne frode, lo stu¬ 
pro sì supponga sempre volontario per tutte e due le 
parti, e per conseguenza escluso dalla sanzione della 
legge (i ). Ecco le disposizioni, del codice penale sullo 
stupro. Le altre parti della legislazione preverranno 
quello che non si potrebbe punire, senza moltiplicare 
i disordini, ed indebolire la civile libertà. 

CAPO LI. 

SETTIMA classe. 

pe' delitti contro la s^ìta e tu persona de* priwath 

T 5 
I 1 esistenza è il primo bene dell’uomo j ed il pri¬ 

mo dovere che la società contrae col cittadino è il ga¬ 
rantirla, il patto più prezioso che Un individuo dì es¬ 
sa può violare contro un altro individuo , è il privar- 
nelo. Il primo delitto dunque in questa classe compre-r 
so , sarà T omicidio. Senza il metodo, col quale noi re¬ 
golato abbiamo la ripartizione de’ delitti j senza la dif- 
lerenza da noi stabilita tra la qualità dì un delitto ed 
il grado ; senza i generali canoni, co’quali noi indica¬ 
te abbiamo le regole, colle quali discerner si deve in 
ciaschedun delitto il suo grado, vale a dire la minore 
0 maggior malvagità che mostrar sì può nella viola¬ 
zione di un istesso patto, noi ci troveremmo., cosi in 

(i) In Atene Io stupro di sedtuione era maggiormente punito 
dello stupro violento. La ragione di c|iiesta istituzione era, die 
il seduttore corrompeva il corpo e lo spirito della donzella, lad¬ 
dove colui elle adoperava la violenza; non corrompeva che il cor¬ 
po. ( V. Lys. Orai, prò eradt; F.rathost. ) lo non credo per ahi w 
oiio vi .saréhhe un solo uomo oggi che ae pensasse altrettanto, 

Tomo IJ\ h 
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questo come negli altri delitti, ravvolti in quell’im¬ 
menso numero di questioni, di divisioni e di casi die 
han riempiti i volumi degl’interpetri, che hanno in¬ 
trigato i legislatori, e che han cagionata, dove più e 
dove meno, la conFusione, il disordine e l’imperfe¬ 
zione in tutte le legislazioni di tutt’i popoli in tutt’i 
tempi (i). 

Il nostro metodo ci garantisce da tutti questi com¬ 
binati ostacoli. Un nomo che uccide un altro uomo, 
può esser reo di un delitto di qualità diversa, o di di¬ 
verso grado, 0 di qualità e di grado diverso da quel¬ 
lo che può commettere un altro uomo uccidendone un 
altro. Un figlio che uccide il padre, commette un de¬ 
litto di qualità diversa da quello che commette un cit¬ 
tadino che uccide un altro cittadino, che non ha alcun 
rapporto di famiglia con lui. Il sicario che uccide un 
privato cittadino per una vii mercede, commette un 
delitto dell’istessa qualità ^ ma di grado diverso da 
colui che r uccide nell’ impelo della passione, e per un 
grave insulto. Il cittadino che uccide con matura ri¬ 
flessione il capo della nazione, è reo dì un delitto dì 
qualità e di grado diverso da quello che commette¬ 
rebbe LUI altro uomo uccidendo per negligenza, o nel- 
.l’impeto della passione un privato cittadino. 

Secondo il nostro metodo la natura del patto che si 
viola, determina la qualità del delitto , e la maggio¬ 
re o minor malvagità che si è mostrata nel violarlo, 
ne determina il grado. Nelle antecedenti classi noi ab- 

(i) £ titoli del digesto e del codice, ad Cùrneìiùm de 

Sicariis, basterebbero da sè soli a mostrarci la necessità die vi 
era, di trovare ima miova strada per perfezionare il codice pena¬ 
le- La legge di Siila accresciuta e ri [varata da tanti senatiiscon- 
-suiti j da tante disposizioni imperatori, da tanti 
de giureconsulti, è tuttavia imperfetta e mancante; confonde 
sotto I. istessa pena delitti molto diversi f è troppo rij^orosa , e 
troppo inauigente iieJ tempo istesso, 
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jaiaiiió aìlog3t6 ift vai lé d,ì onììcidj clic, att6sa 
la diversità de patti che con esse sì violano, avevand 
con quelle rapporto. In questa, nella quale non si com¬ 

prendono che i delitti chesicommeLLonocom.ro la vi¬ 
ta e la persona de’privati, nói non parliamo dunque 
che degli oniicidj tra’privati. 

Le sei diverse pene che secondo T esposto metodo il 
legislatore deterininar dovrèbbe pe’tre gradi di dolo 

e pe’tre gradi di col^a, co’quali commetter si può 

questo delitto , basterebbero per ottenere tuttala pro- 

poriiione possibile tra la gravezza del reato e la pena. 

I generali canoni indicherebbero al giudice il grado, 

e la sanzione della legge grindicherebbe la pena. Quel* 
li gli annunzierebbero a qual gradò di dolo riferir sì 
dovrebbe l’omicidio, per esempio , del sicario, e questa 
gii mostrerebbe la pena che a quel grado vien fissala. 

Quelli gli mostrerebbero la differenza del grado tra 
l’omicidio a sangue'freddo commesso, e l’omicidio 

commesso nell’ebrietà della passione 5 tra quello com¬ 
messo senza causa , e quello commesso per causa; tra 

quello commesso con istudiata sevizia, con crudeltà o 
prodizione, e quello commesso per negligenza, e per 
trasciiraggine, piuttosto che per malvagità ;ie la san- 
zion della legge, senza lasciar alcun adito ali’arbitrio 

del giudice, indicherebbe sempre la pena a questi ed 
altri diversi casi proporzionata (i). Io prego il letto- 

(T) Fra' mezzly co'quali toglier si può Ja vita ad un womo*^ uno 
de'più Rimesti per la società è il veleno. La diiScoltk di provare 
r onucitliQ ^ qiiaudo si è con questo inezEO commesso ^ può dara 
un incoraggiamento ai tnalvagio per la maggiore speranza delFiìn- 
punita. Questo è uno di qiie'delitti ©ectiki ^ ne' qtiaìi ^ come si 
è da noi detto ntì capo xli. di <fuesta seconda parte ^ la staìjilita 
proporzione delle pene dev'essere alterata per ìa maggiore spe- 
ranza delì'jinpunità cJi' inspirano.Per corrispondere dunque a que¬ 
sto principio che si è da noi premesso , i! legislatore potrebbe 
prescrivere una determinata akerazióné di pena per F omicidio 
^^ommesso col velcro io ciascbedùnod«*suoi gradi di dolo c ki 
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re di leggere il capo xxxv 111. di questo libi’o , dove si 

sono esposti questi generali canoni, per veder con qual 

laciiità si potrebbe con essi regolare il giudizio, così 
negli altri delitti, coinè in quelli de^quali qui si parla. 

La mutilazione è il secondo delitto che in questa 
classe si comprende. Bisogna distinguere il delitto che 

ha la sola mutilazione per oggetto, da quello, nel qua- 

le la mutilazione non è che una conseguenza del col¬ 
po die si è tirato, [ter privar 1 uomo, nòn del mem¬ 

bro che ha perduto,ma della vita (i). Nel primo ca¬ 
so il delitto sarà di nuitilazione , nel secondo sarà di 

omicidio. La qualità à\ questi delitti è diversa, quan¬ 
tunque l fcfietto ne sìa lo stesso. Nd primo caso il de¬ 

litto sarà minore'che nel .secondo, giacdiè il patto che 
ci obbliga a non privar l’uomo della sua fisica inte¬ 

grità, è meno prezioso di quello che ci obbliga a non 
pi'ivnrlo della sua esisLenzaj e giacche, in vigore de' 

prnicipj ànteccdeiitemente sviluppati (2), il conato al 
- % 

colpa. Quest* .\]tcrazÌoì:ie noji dovrcljbe pery inai eccedere ì con- 
hnj nella inodin-a^Jone ♦.uni[iiesiì non dovreLÌ>e nè fari»! inorire 
ri tleffnquente nei!'bollente j come fece atabiliie Arrigo 
y t / i. ìq logiukerra 3 né farlo sjHrare nelle fìainuìe , come pres¬ 
so alcuni gitn popoli sì pratica. Non vi é delitto ^ pel ijuale la 
legge possa prolanare la sua sanzione con tjueste atrocità.* In In¬ 
ghilterra È\ è moderala r ant ica pena 5 ma in tm jiae-se dell’Ita¬ 
lia; dove si é seritio e pennato mallo &nUa criminale Jcgi.slario- 
pe 5 esiste ancora la pena del fuoco. Vedi lo sia tuia 2±. d* Arri-* 
^40 VI I K cap* g, e lo statuto 1 . di t^'di/ardo vi* cap* 32, die Tlia 

corretto* Veggansi nncht CostìL Domin. MtrdioiiéJu lih^ iv^liu 
pojì, in principi. 

(j) Dalle circostaze che accompagnano il latto ; sì può facil- 
jf apn te d isc erner e D o gg e ì t o Je I ì^ az ibn è. S è i ò J e go ^ pée3 e 1 n- 
pjo ■; un uomo acì im ajjiero e gli tronco il naso ; Toggetto dd'- 
ì azione non potrebbe sictirainente esser altro die la inutiìazio- 
ne ^ ina se io tiro un colpo df fucile ad mi uomo die ftig.ge ; e<Ì 
invece di ucciderlo; Io privo deiristesso m.eihliro j allóra V 00^ 
^etto dell aziune non potCi-a sicuramente eiìser Ja mutilazione ^ 
sna m rnoVie. • ’ : ^ 

iti) Vedi il cùpo. xxavé ÌM di tjuesta seconda parte. 
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iieìitto è ugualmenLe j^unibiie dei deìiUo istesso per-: 
lezi Oliato e riuscito, sempre che la volontà dì delin¬ 
quere si manifesta goII’anione dalla legge vietata. 

Per essersi allontanaU da quésti prìncipi la bvìian- 
nica legislazione 5 è incorsa nella piCt strana assiu'di- 
là. Le leggi di questo popolo puniscono colla morte U 
mutuazione, allorché è l’oggetto del delitto, j al con- 
irario siccome esse richieggono la perfezione del rea¬ 
to perla pienezza delia pena, così sempre che il ten¬ 
tato oinicidio non è seguito dalla morto del ferito , la 
pena di morte ch’esse minacciano per. questo delitto, 
viene in uil’altra pena, permutata, qualùnque sia la 
mutilazione che l’.aLtentato abbia potuto cagionare nel 
corpo.deir offeso. La volontà dunquedi recare un mag¬ 
gior male ad un uomo garantisce ìn questo caso il de¬ 
linquente dalla pena che subita avrebbe, se la sua vo¬ 
lontà l’avesse determinato a recargli un danno mino¬ 
re. La cauSii celebre agitata pel; delitto del giurista 
Coke avrebbe dovuto avvertire il corpo legislativo di 
questa nazione della necessita dì correggere quest’as¬ 
surda determinazione delle sue leggi (i). Mostrando¬ 

ti), Egli .aveva d.ua ad aì/ìtini sìc.n'j fa coimoissione di iiccitlers 
ij suo ini in Leo. Questi credettero di aver eseguita Ja loro' GCin- 
niÌssio,ne co.' replicati colti! die scaricati avevano Sul coilo , e sui 
volto dell’uomo che Coke volea morto, ech’essi credettero di 
aver ucciso". Il ferito si rielibe , lua il suo volto rimase da ogni 
p.-irte ui.aL concio, e mutilate alcune sue membra. Condottò in 
giudiiio il ginrista come reo di tnutiUtione , per evitare la pena 
di morte egli cercò di provare , che il suo disegno e quello dei 
sicar,] , era stato,di uccidere quell’uomo , e non di mùtilarlo, ó 
che essendo.reo di tui omicidio tentato ma non riuscito, non pc* 
ceva soggiacere alla pena di morte. Questa difesa imbaraiiò mol- 
IO i giudici, i ((uaìi, per condaiinarìo alla morte dichiarar do¬ 
vettero ,,.clie i'istrtimetito del (piale si èrano serviti i sicarj', in¬ 
dicava che il disegno di Coke poteva e.sser cosi di far mutilare , 
cotne.di far uccidere il suo inimico, e tdìe essendo avvenuta la 
muti lai ione, doveva presumersi che questa ne fosse l’oggetto. Bi¬ 
sognò dunque provare , ch’egli era reodi un delitto minore, peè 
condannarlo alia pena maggiore. 

É 
I 
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gli i combinati errori che vi si contengono, avrebbe 
clovLiLo ricordargli che la pena di morte non c propor¬ 
zionata per la miitilazione; che la pena della mutila¬ 
zione non dovrebbe ugnagli are quella deli’oniicidio ; 
che'iti pena di colui che !ia allorché voleva 
tìccidstCj molto Inngi dal dover esser minore^ dev’es¬ 
ser maggiore della pena di colui che non ha avuto al- 
tro oggetto che di miitìJare; che la prima dev^esser la 
pena dell omicidio ^ e la seconda quella della semplice 
111 LI ti 1 azione j giacché j coinè si è da noi dimostrato (r) ^ 
la giustizia e l intei^esse pubblico richieggono ugual- 
mente ^ che il conato al delitto sia punito ugualmente 
del delitto consumato e riuscito ^ sempre che la volon¬ 
tà di deìinquèfe si manifesti coniazione dalla legge 
vietata^ Questo principio^ adottato daMegislatorl di 
Roma {^) j in insegnalo dal divino Platone, cpiantun- 
que i suoi rispettosi riguardi per la volgare supersti- 
zioiie 1 obbligassero a garantirlo dall’opposizione del¬ 
le ricevute opinioni su’tutelari demoni {5). 

Il delitto diinf|ue, del quale io parlo, é quello che 
ha la semplice mutilazione j)er oggetto (4). Questo é 

Questo latto è l'apportato da BInncJcstone in una nota al capo 
XV- del codice crijiiinaìe Inghi/irrra^ to non so come qneisto 
dotto gitir^rconsalto jio/i aLhia rilevato a questo j^roposlto il vi¬ 
zio della legge* 

(r) Nel capo kxkvì k di (fuesta seconda parte, 
<2) L, K 3. //\ ad L. Cara, de Sicar. 

(3) De ^plnerièns i.^itur iUt sanciamns. Si f/uis vòluerit copi^ 
taiferitqne y amicmn hominem ex iis ^ (jnos prohiòet lex ^ interjc- 
cere; onlneraoerit atitem ^ nec irrterficerc potuerit y hunCj ornai 
yemota ^nisericordiay non ahter , tinam si atta prn^asset , dare 
ca^dis supphctmn cogeremusy nisi/ortuPMm ejus non ninnino prò- 
((’riwri, (^»ionem</ìie colernmiu , cjui tain i>atnerntiìm ijuaìn vnl- 
nst an e?,i, Jn^set icor^ia prnsecutmj infelicitati ntriusqiie obstitity 

unMtvnay calamitasi 
^ //V W Piato de legih, dia!, j.'c, 
Tnen'])!-^ « ^eessario stabilire una pena diversa per ciascliednn 
TnenJ)iOj sul ciaalc cadde la intuiJazione. [,e sei pene fissate per 
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inferiore all’omicidio , ed maggiore della privazio¬ 
ne della personale libertà, ^ 

Prendere a viva forza un uomo per condurlo fuori 
della sua patria, e lontano dalia protezione delle leg- 
o-i sedurlo con speranze e lusinghe, e venderlo ^uin- 
di come schiavo, impedirgli violentemente di ritorna¬ 
le nella sua patria, allorché è da essa lontano ; obbli¬ 
garlo ad alcuni lavori, ad alcune fatielie contro la sua 
folontà ; chiuderlo come in carcere, _e privarlo di suel- 
L personale libertà , della quale un individuo della so¬ 
cietà non può esser spogliato se non per ordine^del e 
lesEÌ e da colui che ne ò il depositano; sono 1 varj 
dc¥tti che sotto questo nome si comprendono. 

I 'I Ieff£'e in Atene dava 111 questi casi all offeso il 
dritto di uccidere l’offensore (i). Basta leggere nel 
corno del romano Dritto le varie leggi contro k 
lenza vriuata , contro le private carceri, t. contro il 
nlamo per vedere con qual severità vemvan questi 
derli Inmiti (2). Noi nel tempo ìslesso che consiglia¬ 
mo a’ k-^islatori eli raddolcire 11 rigore delle romane 
leggi contro questi attentati, li preghiamo a soppn- 

• .si <iTadi di delitto basteraruio a Gonseguire la proporzione tra 
ì, nuu?a a la nìuùiazioneeia pena. Una .naggiore preasione 
f,révì aver luogo nelle legislazioni de’tempi barbari, nelle qiui- 

li' coma si È da noi altrove osservato (eflp, xxxv. dt 
codice penale altro non era die la tariffa de prezzi delle com- 

; mi de’ var i delitti. V additio sapientiam al codice de F, i- 
posizion de varjo „„,'emimeràzione di pene per 

HmndJazione di ciaschedun dito della mano, di ciaacbedim dito 
del piede, e di ciascliednn membro del corpo. L istessa^precisio- 
nesi troJaa -m clipres^ codice de’Baoarcs. al Ut.zii.c 

.nm» injnsie oim injerenma 

continenti necasfet, jtire C(«sus est. Deinosthen., m^yrtocra en. 
(a) Vedi nel digesto e nel codice 1 varj titoli t Ad legem JiU. 

(li de privata carcerib, inhitend. , ad leg. Filavi 

di Piageariis. 
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mere gli esempj innesti che essi ne daifno. Quelle mi¬ 
steriose lettere che in alcuni paesi deir Europa privai 
no il cittadino della sua personale libertà, sen^h’or 
gano e senza il ministero delle leggi j quelle cowata 

che sono ancora m uso presso molti popoli, malgrado 
le invettive che da ogni parte si sono coniro di' esse 
scagliate ; 1 _abbominevole commercio degrinfelici Mo¬ 
ri dell Africa , che si fa sotto la protezione di quelle 
leggi isLesse cbe puniscono con tanto rigore il plrtsio 

non sono forse tanti delitti contro la personale libertà 
ce uomo, de quali i popoli ricevono l’approvazione 
o] esempio da coloro che li governano? Perchè loì^ 
lerare prescrivere, riguardo ad alcuni oggetti, ciò 
obesi vieta luguardo ad altri ? perchè attentare con 
una mano ciò che si_ protegge coll’altra ? perchè dare 
al popolo gli esempi violenza , nel mentre che 
gli s inculcano i dovuti riguardi alla preziosa libertà 
deli «omo? Queste contraddizioni sono manifeste, ma 
esistono luillndimeno m una gran parte delle nazioni 
dell buropa. 

Una contraddizione ugualmente strana , ma meno 
dipendente dui governo, esiste anche tra le leggi ci¬ 
bili e quelle deli opinione, relative ad un altro de¬ 
litto che m questa tdasse si comprende. Questo defit¬ 
to e il duello. 

dì onore che 
ibhl j,a 1 offeso a vendicare colla spada alla mano il ri¬ 
cevuto oltraggio; senza impegnarci a dimostrare l’in- 

av3rdn^ dell’opinione che 
nv ebbe dovuto sparire co’Iumi e co’progressi dèlia 
co Lira , ma che conserva tuttavia il suo vigore inal- 

° ^ combinate opposizioni della religione ^delie 

h Tè -nzainutilmerrlpeter: 

lo da. teolog,, do’ , da’,,oliiici, comemifL'" 
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ci Bj éSEsmindre le coiisèguenèe dì questi? statìllto efro- 
re, di combinarle co’principi noi.prèmessi ,édì de¬ 
durne ciò che unicamente riguarda il pènalé sistema. 

In quel capo di questa seconda' parte, dove stabilì-, 
ti sì sono i generali principj relativi al dèlitto, par 
landò della volontà, si è detto ché sono alcune àzio- 
ni che non. procedono intieramente nè dalla volontà , 
nè dalla violenza, ma che partecipano' dèli’ una e del- 
r altra, e che vengono per questo motivo appunto chia¬ 
mate miste j si è detto che l’uomo sì può trovare ini 
alcuni casi costretto a scegliere tra due o più mali, in 
maniera da non poterne evitare uno senza incorrer 
nell’altro; sì sono stabiliti alcuni canórii, per deter¬ 
minare in quali casi l’azione contraria alle leggi sia in 
queste circostanze punìbile, ed in quali casi non pos¬ 
sa esserlo ; e si è detto nel tèrzo canone, die tré due^ 
ó pili mali disuguali, Ìl minore de'qudli feriste l'in¬ 
teresse personale tleWuomo che a scegliere wien co¬ 
stretto , la preferenza data al maggior male non può 
esser punibile che in un solo caso, cioè quando il ma¬ 
le personale che si evita , è molto piccolo, é molto 
soffribile, e quello che si elegge, è molto grave, è 
molto pregiudizievole o a tutto il corpo sociale, o ad 

un altro uomo (O* 
Richiamato alla nfièmorìa di còlili chè legge questo 

principio fondato sulle imprescrittibili regole della 
#j-iustizia e della ragione, vediamone l’applicazioné al- 
r oggetto che qui c’ interessa , è vediamo le circostan¬ 
ze , nelle quali si ritrova T uomo, sòl quale la leggé 
deiropinione fa cadere T infamia, se per lavare la mac¬ 
chia del ricevuto oltraggio nón ricorre al duello. Il 
ricorrere alla violenza o sia alla fòrza privata', per 
vendicare Ìl torto che si è riceviitò, è sen^a dùbbio ht 

(j) Véggad i? cap. y.’sxV! i, tjiveua sCGOnJa parie. 

C
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violazione di quel patto, di quella legge che cì obbli* 
ga a cercare nella forza pubblica la riparazione de' 
mali che ci son pervenuti dalla violenza privata. Il 
correre a questa Ibrza pubblica, quando si tratta di 
vendicare un oltraggio, è al contrario una trasgres¬ 
sione di quella legge di opinione che punisce colui che 
la viola colla pena più sensibile, piu forte che vi sìa 
per r noni d’onore, cioè colla ignominia e coll’ infa¬ 
mia. Essa vuole cfie 1 olfeso ricorra in questo caso al 
éxeLio.^ come all’unico mezzo per liberarlo dall’igno¬ 
minia nel ricevuto oltraggio, Fissati questi dati, io do¬ 
mando. la^scella del duello potrebbe mai esser puni¬ 
bile per l’oHèso? Tra’due mali, tra’quali l’offeso a 
sceglier vien costreLto, la preferenza data al duello 
potrebbe mai esser punibile .secondo lo stabilito cano¬ 
ne? Rinunciando a questa illegale riparazione, non 
incorrerebbe egli nell’ignominia e nell’infamia ? E 
1 ignominia e I infamia non sono forse il più gran m.a- 
]e per un uomo d. onore ? Io son persuaso, che la mora- 
le e la religione dovrebbero renderlo superiore a que- 
sti riguardi; ma ìo prego colui che legge di ricordar- 
sì i ciu che io dissi prima di stabilire i canoni de’<^ua* 
li si è parlato, cioè che le leggi, se debbono insjìira- 
re, non possono però esigere l’eroismo daH’uoTno. 

Fremesse queste riflessioni, non è dif.cile il ritro¬ 
vare quale, esser dovrebbe la disposizione delle leggi 
relative a quest’oggetto. Esse dovrebbero punire il 
duello nella persona di colui che ha recato l’oltraggio, 
e lasciarlo ùnpiinito nella persona dell’offeso. Ma se 
nel duello è avvenuta la morte o fa mutilazione in uno 
de combattenti, in tal caso che dovrebbe prescriver la 
legge? Essa dovrebbe stabilire anche in tal caso una 
diilerenza nella pena. L’omicidio, o la mutilazione do- 
vrebbe^sempre esser punita in uno de’gradi di colpa 
^ ore ic il mutilatore, o 1 omicida è l’oltraggiato, ed 
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jrt uno ae'grntli di dolo allorcliè è ì’GUraggìaLore. Sic¬ 

come può esservi un duello sen?-a muLilazioiìee senza 
inorLe, così, quando uno di questi mali ne deriva,si 
deve supporre che vi sia ola colpa ,01! dolo- IN eli ol- 

t ra^”’iatore si deve supporre il dolo, pei che egli ha ca- 
«■ionato il duello; neli’oltraggi a Lo la legge deve sup¬ 

porre la colpa, perchè poteva forse evitare la mutila¬ 

zione ola morte dell’inimico; deve supporre in lui la 

colpa, e non il dolo, perchè l’azione che ha prodotto 
o runo, o l’altro male, non è stata interamente libe¬ 

ra, e perchè l’oltraggiato è stato, per cosi dire, co- ^ 

stretto a venire al dueilo che ha prodotto J’omicidio 0 
la mutilazione. Dalle circostanze che hanno accompa- 
<ftiato II duello seguito dalla mutilazione 0 dalia mor¬ 

te , i giudici del fatto giudicheranno del grado di coi- 
pa*nel quale si deve punire 0 TunQ, 0 l’altro delitto 
nella persona deH’oUraggiato ; se egli è stato il mulila- 

iore o r omicida , e del grado di dolo, nel quale si de- 
0 l uno 0 l altro delitto, se il Tnutdal.oie 

0 Pomicida è stato l’oltraggiatore. Se finalmente dal- 

l’una delle parti si sono violate le stabilite leggi dei- 
Ponore nel duello, colui che, le avrà^violate sarà pu¬ 
nito come assassino. In questo caso Poltraggiato non 
avrà alcun vantaggio sull’oltraggiatore, perchè dal 

iioco rispetto die egli ha mostrato per leJeggi del¬ 

l’opinione, si deve dedurre che cessi in lui il motivo 
che poteva indur la legge a compatire i suoi trasporti. 

Ecco quali dovrebbero essere secondo, gli sLabilkì 

■nrincip), le disposizioni delie criminali leggi relative, 

al (.luello- Queste dovrebbero aver luogo, finche non 

si fosse corretta l’opinione che lo prescrìve- I mezzi, 
co’quali ottenersi potrebbe questa salutar correzione, 

non entrano nel plano di questa parte della scienza 

iegislativa che ha per oggetto le leggi criminali. Wel 
seguente libro, quando si parlerà delle leggi che.rP, 
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guardano F educazione, i costumi s rislrytzIoìVé pòì?- 
blica, questo iiiiportante oggetto non isfuggirà dal no¬ 
stro-esame. ^Idntentiamoci delle idee che per brevità 
abbia'rno qui piuLtosto accennate che sviluppate, e la¬ 
sciamo^ a colui che legge un più profondo esame’delle 
ragioni che abbiamo taciute, e dei vantasrgi che otté- 
her si potrebbero adottandole (i). 

c A r 0 Lir. 

OTTAVA classe. 

-De delitti contro la dignità del cittadino j o sia 
degl' insulti e degli oltraggi. 

generali canoni col quali noi delerinlnate ab¬ 
biamo le circostanze che Indicar debbono a’giudicl iì" 
grado del delitto, noi dobbiamo qui a"£Ìu'’‘nernc un 
altro che non deve aver luogo.che^erq^.e Meli Ui,a‘ 
quali t opinione da un accidental valore. Tali sono 
qudh che in questa classe si comprenflono. Ìo mi spie^^o. 

Ogni violenza dalla legge vietata , fatta da un uomo 
sulla persona di un altr’uomo, ogni oUra«r-gjo, otrnt 
ingiuria , è un delitto, e per tale si è considerato pr^es- 
50 tiiLt’ i popoli, in tutt’i tempi. Battere un nonio , In¬ 
sili tarlo'còlle parole o co’fatti, sono ingiurie che le 

{p lo debbo man [l’est ave a colui die legge il motivo pel qoa. 
le, in questa classé dddeliui contro la vita é la persona’de'pri¬ 
vati, non !io parlato della lastónatura. Questo motivo è seinpli- 
tìissimo. 0 la bastonatura h tale die Ìndica che il diseofio delt' gì*- 

lensore era di uccidere , o di privare 1’, offeso dell'uso di mi ale he 
membro , ed .allora il delitto, secondo gh* stabiliti principi, sa¬ 
rà o di omicidio 0 di mutilazione. Se poi dalle circostanze che 

‘‘ l'oggetto della ba- 
n , ’ storpiare l'ol- 

il?.».. Cr ..vri, 1,1„5„ „,I|. 
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leggi cU tiiLL’ì popoli han punite. Questa è iin^ofFesa 
che si reca ad un altro , e come tale non poteva sfug¬ 
gire dalla sanzione delie leggi. Ma quest’offesa, que¬ 
sto male non era dell’istessa intensità pressò gU anti- 
ehi che presso i moderni ; non lo è neppur oggi ugual¬ 
mente presso tiitt’i popoli 5 non lo è neppure presso 
V islesso popolo in tutte le classi, in tutti gli ordini 
della società. L’ Ateniese illustre che, senza neppure 
adirarsi, rispose a colui che minacciava di batterlo, 
batti, ma ascoitamiy sarebbe divenuto ini infaine pres¬ 
so una gran parte de’ moderni popoli che abitano ì’Eu- 
vopa,e le vittorie di Agrippa non basterebbero oggi 
(t liberarlo dall’ignominia, della quale sarebbe rima¬ 
sto coverto per aver mostrato una simile moderazione 
in un pubblico convito (i)* 

L’opinione che può essere dalle leggi'njaneggiata, 
ma che non è sotto il loro impero, quando sì tratta 
d’un insulto, cuopre oggi d’ignomìnia 1*invendicato 
offeso, e Io priva dì quella considerazione, della qua¬ 
le goduto aveva Ono a quel momento. AI male, all’of¬ 
fesa che si fa ad un uomo, insultandolo, si unisce og¬ 
gi il male d'opinione incomparabilmente a quello su¬ 
periore. Ma questo male istesso d’opinione, appendi¬ 
ce necessaria dell’ insultò, non è dell’ istessa intensità 
per lAitte le classi, per tutti gli ordini della società. 
Egli è maggiore , a misura che maggiore è la dignità 
della condizione dell’ offeso, e minore a misura che que¬ 
sta dignità è minore. Egli va decrescendo per gradi, 
e diviene quasi zero nell’Ìnfima classe del popolo, in 
quella che, come si è altrove detto, conosce poco l’o- 
iiore, e teme poco V infamia. Il valore del bene deter- 
itiina il valore della perdita. La perdita di quella con¬ 
siderazione, della quale la capricciosa legge dell’opì- 

(i) coinè si sa, soffrì pallentemente cEe il figìio di Cice^* 

Xùiìt gli girasse una sui capo; - ■ 



i. A SCIÈNZA 

Mìone priva T iiivefidicato offeso, è iuaggiore o iiiino- 
Stì, a iiiistira che maggiore o rijlnore è Ja considerazio¬ 
ne isLessa. li patto dunque die si viola coll’ insulto , 
non essendo ugualmente prezioso per tuLte le classi, 
per tutti gli ordini della società, ugualmeale severa 
noli deve esserne la ^jena. 

QiiesU conseguenza è semplice , e analoga al priiici- 
pj che diriger debbono la penai sanzione. Ma un obbie¬ 
zione ci si potrebbe lare, e noi non dobbiamo trascu¬ 
rarla. Questa è fondata su li’uguaglianza della prote¬ 
zione che ciascheduno individuo della società ha drit¬ 
to di pretendere e di conseguire dalla legge. Se una 
parte degl’individui delia società, si dirà, può fare 
uU’altra un torto con minor rìschio di quello che in- 
correreisbe 1 altra a cjuella recandolo, in questo caso 
il beneliCio della società sarà parziaimenttì ripartito, 
ed una jiarte de’suoi cpinponenti diverrà tiranna del- 
ì’altra. L’uguaglianza della protezione Sarà distrutta , 
subito ohe l’istnimento col quale questa si somministra 
ad una porzione de’cittadini, diviene più forte dì quel¬ 
lo, col quale sì somministra all altra. Qualunque sìa 
la costituzione del governo, ancorché questa sia la più 
moderata, la società si dividerà allora in due classi, 
in oj^pressori ed in oppressi ; i sintomi del dispoti¬ 
smo si faranno sentire nel seno istesso della libertà; la 
legge, molto lontano dairuguagliare sotto la sua san- 
ziftie lutti coloro che si sono obbligati ad ubbidirla', 
diverrà Io scudo del potente che opprime, contro li ri¬ 
sentimento del debole che nevien oppresso gii argini 
più forti contro 1’ aperta tirannia diverranno inutili, 
e l’insetto im|óercetlibile che gli rode, aprirà allora ai 
torrente inond'atore una tanto più perniciosa, quanto 
più occulta e non preveduta strada. Ecco le triste con- 
.seguenze che sì jiotrebbero attribuire alla proposta 
disuguaglianza di pene. Ma queste conseguenze spari- 
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ranno, allorché si osserverà che il luminoso ed inoon. 
trastabu.principio, dal quale dipendono,non è appii- 

Io dovrei dimenticare tutt’i principi da me stabi¬ 
liti in quest’opera, per dubitare che rugiiaglianaa 
della protezione sia il principale oggetto delFordine 
sociale. Io dovrei contrastare l’esperienza, o ignorar 
ristoria, per negare i funesti effetti che deve, presto 
o tardi, produrre in uno stato la disuguaglianza della 
protezione e la civil parzialità. Ma non debbo far altro 
che chiamare in soccorso la ragione, per mostrare che 
questo male non avrebbe luogo, quando l’oltraggio re¬ 
cato al nobile fosse maggiormente punito dell’oltrag¬ 
gio recato all’uomo della plebe. Se i due mali fossero 
uguali, allora la legge che uguaglia agli occhi suoi tut¬ 
ti coloro che hanno ardito di violarla, dovrebbe puni¬ 
re ugualmente l’oltraggiatore del nobile e l’oltraggia¬ 
tore del plebeo; ma, se attesa la stabilita legge deH'opj- 
nione, il male che roltraggio reca al nobile, è molto 
maggiore del male che reca ristesso oltraggio al ple¬ 
beo , se questi due delitti sono di valore diverso, per¬ 
chè, diverso è il valore del danno che recano; se il no¬ 
bile , oltraggiato ed invendicato, deve ritirarsi dai con¬ 
sorzio de’suoi concittadini, deve spontaneamente pro¬ 
scriversi , esiliarsi, per evitare il dispregio di colóro 
che Io circondano, nel mentre che il plebeo oltraggia¬ 
to ed invendicato, non vede neppure in pìcciola par¬ 
te diminuita quella considerazione, della quale prima 
godeva : in questa ipotesi la disuguaglianza della pena 
che si è proposta, non distrugge l’uguaglianza delia 
protezione; non altrimenti che questa ugual protezio¬ 
ne non è violata, se la legge stabilisce una pena mag¬ 
giore per colui che uccide un nobile, ed una pena mi¬ 
nore percolili che ruba ad un plebeo. La disuguaglian¬ 
za della pena non dipenderebbe dunque dalla disiigua- 
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gliauza della condizione, ma dalla disuguaglianza del 
delitto, e l'uguaglianza della protezione verrebbe in 
questo caso lavorila dalla disuguaglianza delle pene, 
cpme verrebbe distrutta dalla loro uguaglianza j giac¬ 
che, stabilendosi Tuguaglianza delle pene, il plebeo 
incorrerebbe nell - istesso rischio recando al nobile il 
più gran male, che incorrerebbe il nobile recando a 
lui il più picciolo male. 

prevenuta l’obbiezione che si poteva fare, stabiliamo 
il canone eh'è stato il motivo di questo lungo esame. 

. Ecco le parole colle quali dovrebbe esser dal legis¬ 
latore enunciato; Quando si tratta d'infamanti oltrag¬ 
gi , anche la condizione dell' offeso concorrerà colle 
altre circostanze negli universali canoni cùmfìrese ^ 
per determinare il grado del delitto, e il corrispon¬ 
dente grado di pena. Seguendo le rkei^ute idee, ed ap¬ 
plicandole a quest' oggetto le condizioni tra'privati 
saran ridotte a tre. La prima sarà quella dei nobili; 
la seconda quella de'cittadini j che sono tra la nobil¬ 
tà e la plebe; e la terza sarà quella de'plebei. Per 
questi delittii a differenza degli altri, si stabiliran¬ 
no otto gradi dì pena. Tutte le altre circostanze ugua¬ 
li , l'oltraggio che, recato al plebeo, sarebbe punito 
colla pena stabilita per l'infimo grado di colpa , re¬ 
cato al cittadino della media condizione , sarà punito 
colla pena stabilita pel medio grado di colpa ; e reca¬ 
to al nobile sarà punito colla pena fissata pel massi¬ 
mo grado di colpa. V istessa proporzione si serberà 
da' giudici negli altri gradi. I due gradi di pena ag¬ 
giunti a' sei che han luogo in tutt' i delitti, Saran de¬ 
stinati per determinare la differenza della pena cagio¬ 
nata dalla condizione dell' offeso negli oltraggi rela¬ 
tivi agli ultimi due gradi di dolo. 

Il lettore che avrà presenti le mie idee enunciate nel 
ì^is.x.v 11, e XXXVI11. capo di questo libro, non ha bi~ 
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sogno di alcuna illustrazione, per vedere rapplicazio¬ 
ne dì questo canone. Io non F ho inserito insieme co- 
^li altri citati canoni, perchè questo non può, cpme 
quelli, aver luogo per tuU’ i delitti, per tutF ì popoli, 
per tutt’ i governi, e per tutt’ i tempi Questo non ri¬ 
guarda che i delitti in questa classe compresi, e non 
è opportuno che pe’ popoli, presso i quali la legge dì 
opinione, delia quale si è parlato, è in vigore, è pei 
governi che ammettono la proposta divisione di condi¬ 
zioni. Questo canone fin3!niente non deve aver pid luo¬ 
go nel codice criminale, subito che i progressi della 
coltura e della ragiqne avraqnp sradicato il pregiudi¬ 
zio assurdo che lo rende oggi necessario. 

Esposto II particojar canone che determinar dovreb¬ 
be i gradi di ciaschcdun delitto in questa classe com¬ 
preso, io venir dovrei alla distinzione di questi delit¬ 
ti. Io dovrei cominciare da’più gravi insulti, passare 
quindi a’ meno gravi, e terminare questa enumerazio¬ 
ne co’più leggièri. Ma come riuscirvi? Non vi saran¬ 
no forse due sob popoli che abbiano comuni idee, co¬ 
si sulla natura, come sul relativo valore delle varie 
specie d’insulti. Quello che sarà insulto in un paese, 
non Io sarà forse in un altro j quello, che sarà il mas¬ 
simo degli oltraggi presso un popolo, sarà il minore 
degli oltraggi presso di un altro; quello che sarà il 
più grave in Londra , sarà il più leggierp in Parigi ; e 
quello che sarà il più grave a Parigi , sarà 11 più leg¬ 
giero in Londra. Non potendo noi dunque nè determi¬ 
nare, nè classificare questi delitti secóndo il relativo- 
valore dipendente dalla loro qualità, noi dobbiam la¬ 
sciare alia particoìar cura di ciaschedun legislatore 
quest operazione che dev’esser diretta dalla partico- 
lar maùiera di pensare, e dalle ricevute opinioni di 
ciaschedun popolo Egli determinerà con questa rego¬ 
la le azioni clte debbono dalle leggi vietarsi come oK 

Tomo IV, i 
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traggiose, e ne fisserà il relativo valore. Riguardo poi 
alle pene da fissarsi pe’varj gradi di ciascheduna di 
queste azioni, egli adotterà il proposto canone, se il 
motivo che T ha suggerito, avrà luogo presso Ì1 suo po¬ 
polo , o si rimetterà a’ generali canoni da noi stabiliti, 
se questo motivo non esiste. 

Ecco tutto quello che, attesa Funiversalità dell’ar¬ 
gomento di quest’ opera , si poteva da me dirsi su que¬ 
sta classe di delitti. Io passo all’ altra che non per altro 
motivo ho da questa distinta, se non perchè i delitti che 
comprende, non son sottoposti all’istessa eccezioner 

CAPO LIIL 

NONA classe. 

De' delUti contro V onore del cittadino. 

P 
Violili che avrà letto con attenzione i precedenti 

ca^^i vedrà che i delitti die In questa classe si compren¬ 
dono, non possono essere se non quelli che ledono la 
riputazione dei cittadino. Seguendo l’ortiine e il me¬ 
todo che ci slam proposti di osservare in questa ri¬ 
partizione de’delitti, noi abbiamo inserite nelle re- 
spettive classi le violazioni di qiie’patti che, secondo 
il nostro piano, non potrebbero essere in questa com¬ 
prese. La moltiplicità delle idee che si contengono in 
quella dell’onore, esigeva questa dichiarazione, sen¬ 
za della quale il numero de’delitti, de’qualì si parle¬ 
rà in questo capo, avrebbe potuto comparire difetto¬ 
so e mancante. Ristretto dunque i]( nostro presente esa¬ 
me a’soli attentati contro la riputazione del cittadino, 
osserviamone l’importanza e la qualità. Tra’varj bi¬ 
sogni che la società ha aggiunti a quelli della natura, 
il Tavorevol suffragio di coloro che ci si avvicinano. 
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e CI circondano, è sicuramenle uno de’ più focù, e for¬ 
se de’più njolestì. L uoiiio solitario ed isolato, non po¬ 
teva avere che lì germe appena di una passione che non 
poteva in lui svilupparsi, senza il contatto de’suoi.si¬ 
mili* Quando divenne sposo, padre e padrone, egli 
cominciò a sentire il primo bisogno dì quella stima che 
gii somministrava, o che gli rendeva aliiìeno più dol¬ 
ci i combinati piaceri deli’amore, dell’ubbidienza e 
del rispetto. Formata la città, divenuto cittadino, le 
spinte di questo bisogno crebbero coll’aecrescimenlo 
delle cause che ne rendevano piti prezioso l’oggetto. 
La sola coscienza del proprio merito non gli sommini¬ 
strava alcuno di cpie’piaceri, cìe’quali pur troppo si 
acquista l’appetito nella società. li suo cuore agitato 
dalle sociali passioni non poteva piu gustare le dèiizie 
di un sentimento Iroppo.tranquiììo per lui. Senza ìa 
.stima dégli altri, la,stima di sè medesimo gli parve 
troppo sterile per compensare i sagrifìzj delia’ virtù. 
Tutt’ i suoi sforzi furono dunque dirètti a determina¬ 
re in suo favore l’opinione degli altri uomini, ed il 
jTieritaria gli parve troppo pìccola cosa in confronto 
dell’ottenerla. L’apparenza della virtù fu preferita 
alla virtù Istessa, e l’esistenza morale deU’uomo di¬ 
pese dnteranìente dall’opinione degli altri uomini. 

Ecco il prezzo che gli uomini civili danno a ciò che 
volgarmente chiamasi stimà e riputazione, ed ecco la 
misura del male che loro si reca col privameli. I mez¬ 
zi, co’quali un uomo può recare ad un altro'questo ma¬ 
le , son molti ; ma non ve ne sono che due che possano 
essere sotto la vigilanza delle leggi e sottoposti alla lo¬ 
ro sanzione; i libelli famosi eìt pubbliche detrazioni. 
Ji governo non deve sicuranìente istituire un’ inquisi- 
f.ione segreta per garantire l'onore de’cittadini. Il ri¬ 
medio sarebbe in questo caso più funesto del male. La 
legge deve contentarsi di' punire gli attentati manife- 
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sù contro questo onore, e lasciare alla morale ed alls 

religione T evitar quelli che non potrebbe sottoporre 

alla sua ispezione, senza indebolire o distruggere la 

ci vii libertà. 
Ver quel che riguarda i libelli famosi e le pubbliche 

detrazioni, noi Irovìaino questo delitto punito dalle 

leggi di tu Iti quel popoli, presso i quali la licenza non 

e stata confusa colla libertà. Fin dai tempo delle de- 

cenivirali tavole una pena dolorosa ed infamante fu 

riabilita per questo delitto (i). Gli editti del pretore 

(2), la legge Cornelia > e i senatuscon'suUi che T am¬ 
pliarono e C estesero (5), i responsi de^ giureconsulti 

(4), e le costituzioni de'principi (5) ci fan vedere, che 

la legislazione non si tacque mai in Roma contro que¬ 

sto delitto. 
In Arene vi era un’ accusa propria per questo delit¬ 

to (6). Il delraLtore veniva chiamalo in giudiziose se 

(1) .5*^ (jui^ occenlasit. carmen^ condi sii. t/nod, infa^ 
/tt.xit^ ^agitirun, oc* allcri, fusic^ jeriUK Qtiesta tlisjto- 

eitione deile leggi delle x/r tavole ci è stata trasiiiessa da Cì- 
eerojie nel tv* Be.pni^. presso Nonio , e dai giiìrecoosnlto 
raolo nel ìiL v, Hrcf^ptaram sententiarum (it, 4» tì. SÌ avverta, 

ocecntarc pipu/o nell'antico Jingnaggio valeva J'istcsso eìie 
pul/lie^ conidàiiun Juc^re, Occt*ntasstnt unfìi/ui ^ dice festo , dt^ 
ceòant ijuod nnpc cfm^ncinm fecerìnt dioifnns. La dtspo.mione 
di cpiesta legge non n'guard^ndo clie gii attentati inanilesti con¬ 
tro 1'onore del ci u ad ino, si adatta a"* nostri principi. 

(2) V, />» ùeMi I 5* 21. ef 2^* />* de ìnjnriìs, 
(S) V. /J. 5* 6: et 7. et L. 6, 0. de injtirìis , et Paul. Recc- 

piar, sententiar^ lié, v, U'L 4/ 
(4) Veg^asi nel digesto T Intero titolo de injnriis, 
(5) Veggansi le Costituzioni de* principi net codice Teodosi a-- 

no ^ nei titolo de famosis hoeliis y e la legge iinica del codice 
in ipìesd isiessa titolo. Noi sìaiuo per altro nioho lontani dall'ape 
provare la pena cajuiale nirnacciata per tal (klitto in <]iiesta legge, 

(0) Kcc7?tyo^ag Jldù?a-iv é yofiH7f^^<y'0^^cu 

cì?roJe|<tf, dv A£>« aVek 
>-if c c I is d t io n fi m la a? ( n ùuit cantra cu in, 7 ut n l li fu od p ro b r n m ulì^ 
cui objecerityiptod aperte demonstrare netpicat. Ex Dione Chrj^- 
Sostl^oinp or a tiene xv, . . 
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yìon poteva provare la verità di ciò che aveva scritto 

ó detto contro Taltrui onore , veniva condannato alla 

pena dalla legge fisàata (i). Per ovviare alF abuso cbè 
si era introdotto nel teatro, dì screditar le pèrsone 

eli’erano in odio al poeta j designandole, senza per al¬ 

tro nominarle, sotto il carattere di alcuno degV inter- 

loctltori, (itìV antica commedia sì sostituì la nuo^a , dal¬ 

la quale questa licenza,TlI interamente proscritta. Noi 
sappiamo, che-Menandro si lece tanto ammirare nel- 

r una, quanto Ariste Cane si era fatto temere neìFaltra. 

Finalmente, se noi rivolgiamo i nostri sgtiardì ver¬ 

so la legislazione di un popolo, ove la libertà dello scri¬ 

vere è stata più che in ogni altra parte favorita, noi 
troveremo i libelli famosi esclusi, dalla tolleranza del¬ 
la legge, e puniti in ragione della; malvagità che in’^ 

nifestano. In Inghilterra l’autore del libello infaman¬ 

te è.punitoancorché il suo stritto non sia caUmnio- 

so. La verità de’suoi détti non lo lìbera, come In Ate¬ 

ne , dal rigor della legge : iegli non ha questo mezzo 

per garantirsi dalla pena. La legge vede ne’ suoi scrit¬ 

ti un’ accusa inlegale destinata k turbare la tranquil¬ 
lità del cittadino, e non già a privare la società di un 

malvagio con una giudiziaria accusa. Ecco la ragione 
per la quale il libello, ancorché non sia calunnioso , 

vien punito dalla legge. Questa ragione nòti basta per 

altro a distogliermi dal preferire la disposizióne del¬ 

l’attica legislazlonè. Io stabilirei l’infamia , e la pèr¬ 

dita perpetua della personal libertà , per pena del li¬ 

bello 0 della calunniosa detrazione j io stabilirei che 

qualunque cittadino potesse avere il dritto di richia¬ 

marne in giudizio l’autore, per obbligario.a dimostra- 

(i) ’Tiv Xiyoìfffzi xisescwf , ttxM jjA d 
gPfJfjUO*'''* , Qni dt alio rii ni proharit véruvt 
r-sse p {fuod oiìGCit ^ program ^ muktaior. Lex S<?lonis e 
Oritf. i* in 
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re la verità de’suoi detti, e vorrei che, non potendo 
provare ciò che ha asserito, fosse condannato a subi¬ 
re la proposta pena: ma non stabilirei pena alcuna, 
quando la maldicenza tosse unita alla verità. II legis¬ 
latore non deve temere alcun male da questa censura 
privata che 5 molto lontana dal nuocere, potrebbe an¬ 
zi favorire ì costumi col somministrare un i’reno di più 
a! vizio, ed uno spavento di più al vizioso. La legge, 
non potendo minacciar le sue piene che contro ì delit¬ 
ti , non deve rinunciare a’soccorsi che una forza stra¬ 
niera pmò .somministrarle, contro il vizio che non è 
sottoposto alle sue sanzioni. Essa deve contentarsi di 
prevenirne col proposto metodo l’abuso, e di punire 
il calunnioso detrattore. La proposta pena dovrebbe 
essere adoprala per que.sto delitto, ma nel massimo 
grado di dolo. Es.sa dovrebbe esser proporzionatamen¬ 
te rafldolcila negli altri gradi, ed il legislatore vedreb¬ 
be in questo modo la sua sanzione da sè mede.sima pro¬ 
porzionarsi a’diversi gradi di malignità o di colpa, 
de’quali questo delitto fe suscettibile. 

‘ ’ CAPO XLIV. 

DECIMA GLASSE. 

De delUti contro la proprietà del cittadino. 

on vi f? classe di delitti, nella quale le leggi de* 
diversi popoli e de’ diversi tempi, siano co.sì varie, co¬ 
sì incostant!, così diverse tra loro, come lo sono in quel¬ 
la che ha per oggetto gli attentati contro la proprie¬ 
tà. Scorrendo l’istoria e le leggi degli antichi popo¬ 
li, noi troviamo la scaltra sagacità del ladro tollera¬ 
ta dalla legge nell’Egitto (i)) ed applaudita in Spar¬ 

to Satins Lator leghe.tse (ZarZi, ( (fuvni impossiÒite essetfuT~ 
ta prohilsri) potiiis aticnjus portiofìis^ pnam totius rei tiìtii'sste. 
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(i) j noi troviamo da principio in Alene punito qua¬ 
lunque furto colla morte (2) ; noi troviamo quindi cor¬ 
retta quest’ antica severità, e riserbata soltanto per al¬ 
cuni casi che pareva che meno T esigessero. La legge 
di Solone condannava alla restituzione del doppio il 
Udrò quando il padrone ricuperata aveva la cosa ru- 
bau.li alla prestazione del decuplo; cpiando non si 
fosse restiUiUa. Una pena alllitliya di corpo di picelo- 
la durata si univa a questa pecuniana sanzione, allor¬ 

ché o>U Eliasti la prescrivevano (5). 
Quando il valore del furto eccedeva una data som¬ 

ma la sanzione era molto più rigorosa (4). I 
rj manifesti eran puniti colla morte (5) 3 1 manifesti 

11. cap. homin^-‘> iaclnram p&ti. Diod. Siciil. Rcr. antixj^ lii>. 
(x) [HiìU in vita lycurgi. _ , ,, • j- 
i--,i Onesta le® ve «1* Oracene fu antic/nata , e niodifieata cpundi. 

Ui^^olòne. in Salone, ed AuL Geli. liò. .xi. c.^ rii. 
«VoAsctk, sstv «Vra Af 

Ai-a»'Si /u>f, «'r JexaTrAwo-/«p ’sepò^ wTc iirainaii 

vlT iV « ’HAiouse. Si Jurltnnjactuin sU , et </uod 
*rorto ìicriùrat i-cceperù Domi/tus , daptione hiito furtum , (;«f 
fècit et quoniDi ape contiliotiue fecit decuplione vindicatorf 
in Donùnus rem firtìvam receperit: in nervo (jiioepie kabetor 
diet imas qninqiie totidemqm nacies ^ d Heliasthre pronuncia- 

rint, Soloms /'■x ex Ani. Geli. lib. x. cap. 18. ^ 
(4.1 Ef xìptsftw ircfnKOìim xAstm/, 

dvayùy>tv 'rèi ÌvtSsyi,a f»'«« ‘ni orisi/ xAst- 
'tvisv r-od drrer.rstvett ^ Xom' 'Tfd’rou tStxmeee , xeei 

J.,rU«2àv roìs « 0èXomy r0^é" «Aoktì, dr diuva- 

LdLv «»!« *»>' Sitjuit interdia furtum^ ca¬ 
pii (estimatio tit supra <jaimjuttginta drachmas fjaxit, ad «n- 
ricciwriroj rapitori si nocte fiirUm faxit, si 6U7n alifjms acci- 
dit,jare ciesus etto, aat otUneravit fiigìcnteìn, sine/rande estOf 
utit r£i;jitOT ad ttndedmviros j manifesttimkujiismodi furtum qui 
faxit, etiam ti vades defierit, non noxae factee sarcitionef sed 
morte liiito, Demost. In Timocratea. 

(s) Edv ni <pan^di yivimi (ìa^.aèrfojsptiùi'^ 'tvTip. ^eueemv 
rffsfi WS Manifesti saccularii morte lminio> Xeaoph. 

pdvtptvapor «• 
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ladri delle vettovaglie eran puniti coll’istessa pena (f)j 
il menomo furto commesso nel /iceo, nell’accademia , 
niì\gmmsj, ne bagni, riesporti, o nel cinosargo sì 
espiava colla perdita della vita (2). La rapina al con¬ 
trario > o sìa il furto imito alla violenza, venivtì puni¬ 
ta colla semplice prestazione del doppio al proprietà- 
rio, e del doppio all* erario pubblico (ò). 

romana legislazione, sebbene più moderata, non 
ci offre minori assurdi. Le dìsposizlzioni delle decem- 
virall^ tavole, relative a quest’oggetto, non ei sono 
state involate dal tempo. Il ladro notturno poteva es¬ 
sere impunemente ucciso (4); poteva esserlo ugualrtxen- 
te il ladro di giorno, quando attaccava il proprietario 
colle armi, e questi chiedeva soccorso prima di uccì¬ 
derlo (5). Il furto semplice y ma non manifesto ^ era 
punito colla prestazione del doppio (6); il furto jem- 

E)(f T(f , TOTW ^W'47BV ^veu 
fjt^v ^ r icticuUirii m<ifìifcsli morf*? Ifl^'Tn ibld^ 

co W rii y’ «’>t H gV. KvVa- 
tiJ.»rt0Vy n Ahhc/S'-sk, ^ dnkè ri 0voXe'7Bfn>i>, >7 

rxei^uy r/ Tcv s\ riSt^ yvfixariuv SfaXìn ^ j'x twk 

vai Tti Ai e L^ceo , ««( academiu, ani Cy- 
nautrjio. , i.csiem , ani ta^imonlam, aut t/uid,/uam aiìiid minimi 
pretti , «Hi suppeìtcctitem e gYmnasih , ant pnTta&u.t .fiiripnerit 
snpra d^cem drachamas , huic qaorpic niffrs po^na ejfo. Demo* 
sth. iè<d. 

Cj) TeV ^ia értSv efiirASt' ì\riytiy t/3 ìétorn, xrtl 
<nùtrùy rtS SniAia^itù tt^ó<piiMXP. Qui per vita alitjuid uhshìleritf 
in daplnìti tenetor e/', a ipto per vim abstalerit ■, in dnptum nua- 
y «e (erario pahìico tenetor. DemostJienes in Mi diana. 

faxihsi. im. alirfuis.dccisit, jiire.ccKSu^. 
^xtad. manoh. Saturn. iihf. i. cap. 

0)Si..<te. teh. de fensit, (piiritato. endo.qne. plorato, post.deinde, 
i). cqji. e.(Ciaf. .fe. frande. e.aod. Q>^e^to frammento of fe stato tra- 
maridatq dal giiireconqiUo Caj-o nfJ Uh. vì,. ad edicttim proviti^ 

V- »' f> none nell orazione prò Milane, 

(/«orf. «w. manifesUim. emt. dnpìio- 
n.. d Qtdito. Vedt Pesto nelle voci noe et adorare. Egli, additan- 



della legislazione; 12.5 

òlices ma itiànifesta, era punito colla 'fnstiga?;ione e 
colla schiavitù nel cittadinocolla (lagellazione e col¬ 
la morte nello schiavo (0-, Si considerava e sì punivà 
come manifesto il Turto , non solo qnapdó il ladro era 
preso sul fatto, ma anche qnaiido colla prescrìtta so¬ 
lennità la cosa rubata si ritrovava nella sua casa (2), 

doc\ questa legge , dà alla voce ad»rare il medesimo senso chi 
al verbo auererii’ cai>riCciosa la distinzione die no, troviamo> 
così nelle atticbe leggi, comenelk romane ^ tra il hirto manifj- 

e non .>anifeslo. Secondo l’idea die ce ne t 
to Paolo ( ;?ece»fori;fB 5en(emi«ri!W hl>. il. tit. 2i. 9. a.J si 
diiamava furto nmnt/erto quando il ladro era preso «"i e 

non manifesto quando non era preso sul latto, ma non potetsi 

negare di aver commesso il delitto.^ ... , . 
(1) Si. luci, fiirtum. faxif. si. tm. tìlt(fins. endo. ipso, ca” 

psit fierierator! illi. ^ne- Oli. fartiim, factum, esót. addicitor 
seróis. e(ffriJ^r(Ja*o. dejicìtor. Questa legge ci è stata tras- 
messa'da Alilo Gelilo tiè. u. cap, ult. Questo testo 91 confer* 
ni.\ nell’ idea die si è data del furio manifesto e non triariifesio. 
Le parole ri. im. alit/tiis, endo, ipso. capsit. c’ihdicdn'o il ladro 
preso sul l'atto : si eiim (fuis in ipso (id est lui'tò.) d'"pre/tendertfi 

(2) Sci* coTiccpium* cscit* uti*ìyiUTii* 

festiwt* ^ùndicut^r. fc-s Anlo Gellio xt, cùp* ult* Questa 
sto ini richiami alle idee da me sviinppate mi cap, xxxv* dì que¬ 
sto liÌ>rOj dove a pag, 153, si è detto^ che gli uUUegittÌJni non 
erano altro che i siinboti di (iiiello che si era realmente pranca- 
to dagli nomini nello stato della prìnntiva barhariei quando! ju£ 

majortim g^ntium > o sia il dritto delia violenza privata^ era aB- 
cera nel suo vigore, Questa farmalità che si richiedeva per legit¬ 
timamente sorprendere la cosa rubata nella casa del ladro ^ indi¬ 

cata dalle Oarole lance licwpte concèptani j non era altro che il 
simbolo drquello che si praticava in queir antico stato della so- 

ctetàj quando la tutela delle cose e de'd^ttij era affidata allo 
forze indivìdue ^ quando colui cb^era rubato^ bisognava cbè an¬ 

dasse egli medesimo in cerca del ladro j per rìeupefar la sua ro¬ 
ba e vendicare il torto- Egli entrava nella casa ^i colili 3 sul qua¬ 
le cadeva il sospetto j col corpo denudato^ per Bori lasciare il 
dubbio che avesse su di sè ciò che diceva di essergli stato presé^ 
cinto soltanto suMoinbi da una picciola rete, eimmitodiim piat¬ 
to che poneva innanxi a’ suoi occhi pér riguardo de](e donne che 
si ritrovavano nell^ interno della casa, Lance , dice Pesto, et li- 
cio^ diceòatìtr apud antiquos ^ fjtiia tpìi fiirtum ièat qilfErere 

in domo aliena , Ucio cinctus intrabat j lancemr^ue ante ocn- 
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Questa infinita distanza tra la pena del furto mani¬ 
festo , e quella de! furto non manifesto; questa dlffé- 
Tenza assurda messa in un istesso delitto, accompa¬ 
gnato tlaJle isLesse circostanze, cagionato dalla mede¬ 
sima causa , e seguito dall’effètto rnedesinto, basta per 
indicarci il merito di queste leggi, che noi ahbiam per 
altro un potente motivo da venerare, perchè meno as¬ 
surde , meno feroci. e molto più degnamente enunzia- 
te e concepite delle nostre. 

La posteriore legislazione di Roma non ci offre che 
alcune imperfette modificazioni di queste leggi, ed un 
consKÌerabiì numero di distinzioni jiiù degne di un ca- 
sisLa che di un legislatore. La distinzione tra il furto 
manifesto e non manifesto, fu conservata ; ma la dif¬ 
ferenza della pena lu ridotta alla prestazione del qua¬ 
druplo nell’uno, e dei doppio nell’altro (i). 

li tempo (2), il luogo (5), Ì1 modo (4), le circostan¬ 
ze , nelle quali si comrnelteva il furto (5), la qualità 

jas teneiat pr^pter ?nà/f!nri /amilicif (inc {’irginiìm pr/TsentÌa>f>. 
Questo uso iutrofloÈto dal bisoguo^ divenne ([uindi collo svilup¬ 
po della società im atlo legttiìmo^ una solennità legale. Platone 
rapporta un simile uso presso i Greci de^ trtnpi eroici (/i/>. xri. 
«e iegié'.) Io prego il lettore di perdonare questa picei afa digres¬ 
sione j alla cjnaJe mi ha condotto, la riuiembrana^a delle idee che 
!ni son costate U inaggiore sforzo per isvjlupparle. 

(t) GeL IT, , et iv, iiL i. 5.^ e£ tiV 
3f. 

(2) ìj, t, Zj, de lain* 3.$, v/t, D, cte prò?/, 

L. 6. pr. D. ad Ju/, pécuL L, i. D, de effVuct, et expii, L. 
a. D, eod. 

(3) £/, r. 7>. de furiò, òàln, L, 2. D. eod. L, i, D, de 
jilt.D, eocL 6. i6. §, iocns ^ et iiÌK D, da pien. 

(4) 1. ulK D, de effj-dcLet expii, L, ulK D, eo^L L, 
D. ad L&g, Jul. dff <>i pnU, L. i8. faruosós D. L, n, de 
extr. crim. 3. D. ad Leg. Cornei, dé Sitar, L. i3. D, cod, L, 
q, €t secj. cod, de ìnalef, et mathem^ 

(&) t. I. (S. I, /), deposit. L. de eo. i8. D, eod, t,i, D de in- 
cend. rum. nanfr, L. 3. et i D. eod. l. 3. 3. D. ud Ler J.,l 
-de (u pubi. L. i, 5. et ult. D. ad Ug. JnL de oi privau ‘ 
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della persola che lo Gommetteva (i) j il lìvmfiero delie 
Tolte che si era eoniin'esso (2),ja qttaìUìLà, il valore 
(5) e la natura delle cose che si rubavano j ri ehi a- 
marono un prodigioso nnrnero di disposizionVe dì leg- 
<^ì' ia mao'ffior parie delle quali eran prive di sanxio» 
ne’ giacché nella maggior parte de; c^sì era questa eie- 
camenLé affidata all’arbitrio del giudice (5). La legge 
di Giustiniano che proibiva di estendere la pena dei 
l'urto commesso senza armi e senza violenza , alla mu-^ 
tilazione ’o alla morte (6), ci fa sospettare , che 1 ar- 
Isitrario decreto del giudice intimar potesse, prima di 

questo tempore Tuna e l’altra pen®*^ 
■ Oli al inique per altro sia T imperfezione dell antica 
ìeo'i^lazione su quest’ oggetto , noi abbiamo sempre dì 
che arrossire ; se la paragoniaino coH^ moderna, ynel- 
la parte de’codici criminali delTEuropa che ha per 
pf^getto i delitti contro la proprietà, è superiore a qua¬ 
lunque invettiva che si possa contro di essa proferire. 
l*are che ì nostri legislatori si siano impegnati a com¬ 
pensare la poca sicurezza, che offrono alla proprietà 
le civili leggi, coìPeccessivo rigore delle léggi crimi¬ 
nali ; pare’^clV essi abbiano emulata la ferocia di Dm- 
cono ; pare che abbiano dimenticati, 0 ignorati tutt’i 
p ri nei pi di giustizia e di umani là. 

La pena del furto domestico che le romane leggi 

(i) £/. 3. P. de furiò, òalrt. 
(->) /frg. L. eum rjnl idem dicunt, ÌX de furt. L. iilt. 

(Jiù Stnpius D. d<i s. I. Cocl. ad isg, JiiL de npuhl 
L. 28. 5. grassatorcs D, de p<tn, - 

(3) L. D. de incend* ruin. nuufr. L. D, et Q» Cod, de naaf. 
L, aut facta 16, i]nantitas D, de peen. L. i, §* et qui por- 

cam D. de ahig. ‘ ^ , 7 r 
(4) L. T. e£ 9> B. ad fcg. pecnl h* i* de aòig. 

uh. B. de ciBig. ^ n jT 

(5) /j* uit. B. de prWt deL L* 56« i. D. de jutL 

ult. D. eod. 
(6} Vedi la noi>eUa r34» 



LA SCiawZA 

vollero che fosse pk'i mUe di c|i.iella di quaUinqoe aK 
tro furto (i), è presso ìa più gran parte de’moderni 
ppoli la morte j la pena del l'urto, accompagnato da 
scassazloìie j h la morte; la pena del furto violento 
commesso nelle pubbliche strade, è la morte ; la, pena 
del furto sacrilego è la morte; la pena del furto com¬ 
messo, negl’incéndj 0 ne’naufragi, ^ la morte; la pe¬ 
na del furto seni pliccj per colui eh’è stalo per la ter¬ 
za volta convinto di questo delitto, è la morte; la pe¬ 
na abigeato (2) è la morte. Ne’paesi, ove le leg¬ 
gi della caccia sono ancora in vigore,’la pena di colui 
che uccide o roba una fiera ch’è nell’aUrui foresta , ù 
la'morte. Francesi, Spagnuoli, Germani, Italiani, so¬ 
no queste le leggi che garantiscono la vostra proprie¬ 
tà (5)! La dolce,, ma potente , influenza delle scienze 
e de costumi, non ha ancora sradicati quest’ignomi¬ 
niosi avanzi della vostra antica ieror *1, fjssa fa, soven¬ 
te tacere_queste leggi, ma. non le !ia abolite. La ma¬ 
no spergiura del magistrato deve cercare nel delitto 
r unico rimedio contro la tirannia dell’oracolo che do¬ 
vrebbe dirigerla. La verità dev’essere occulta e tradi¬ 
ta. ne’giudizi, perchè la giustizia è violata nelle leg¬ 
gi. L’impunità dev’essere favorita, perchè la pena è 
troppo feroce. Le leggi debbono perdere illoro inrpé- 

(1) L, pp.rspickiìdum /urta D, ikpmnis L. 17 y et 36, 1, 
L* 52, 8g, P. L* /f, Cod de patria potGstatò, 

(2) Fnrto ])esuaTni. 

(3) ce-tìi veth Baro Instit, de furi è. Domai Supplemert- 
t«al driito puhblho {. in. tjf.8. eJ 11 Cadice delia caccia di</ae~ 
ita nazione. Per gli Spai^mioli vedi Di.iritis pr. crini, rap, 84- n, 
9, Pe Oei'inani vedi Antonio iVI.mei in con/, ad Ub, iUg. .'‘CLvii. 
tit. 1. <k‘ /i; ri (.t,- Vedi .indie la pena di miirte staili ti ta cali’ im- 
perator Federico pel fune di ciiufiie soldi in constitiit. de pac. 

V' ® gt’ Italiani vedi CostU. 
Mediai, tit. de prvn. (S. .ft tini.'! fecerit Vedi lo Statu¬ 

to inahunnino rubric. de furib. ot htronib. Le gloriose corre- 
iioni , latte nd codice crmiinale da Pietro Leopoldo d’ Aiistriny 
han oantEiU (LilU ipacaceì yticsti oirorfv 
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ro percìiè vogliono conservarlo da tiranne. E voi, cit- 
^a(iinì liberi della superba Albione, voi che avete in*, 
sanguinato il vostro trono, uccisi e proscrìtti i vostri 
re %r riacquistare la vostra libertà voi rispettate 
ancora le leggi de’vostri tiranni, vpi prestalo ancora 
un viìé omaggio alle reliquie della vostra servitù? Voi 
che avete innabata la dìgnifà del cittadino, per met¬ 
terlo al livello della sovranità della quale è a parte, con¬ 
servate ancora la legge che condanna alla morte que¬ 
st’ individuo ìstesso della sovranità, perche ha uccisa e 
rubata la lepre destinata a divertir la noja dell ozioso 
proprietario (i)? Voi che avete richiamate nel vostro 
paese le ricchezze de’ due emisferi, non avete^ ancora 
abolita dal vostro codice 1’ antica legge che^dichiara- 
va come grave il furto del valore di i a soldi, e che Iq 
puniva colia morte (a)? Voi che, proscrivendo l’anti¬ 
co culto npn avete riformalo l’abuso delle immunità, 
avete poi sottratte dal privilegio quasi tutte 
le specie di furti, per togliere anche questo abusivo, 
ma opportuno rimedio contro la perfìdia di sanzioni 
cosi feroci (5)'? Voi che avete protetta con tante leggi 

(il g. di Giorgio “• cap-22, 
tal L’ antica legge Sassone pnniva il furto semplice colla mor- 

r.e, PIIrcliè oltrepassasse il valore di 12 soldi, ma il reo poteva 

risenti arsi dalla pena con una pecuniaria comtnuta’.ione. Nel nono 
ariiiò del regno di Arrigo r. «[uesto potere di ri comprare la vtu 
Jii tolto , e rimase la pena di morte. Questa legge ancora in vi- 
iiore. Vedi il di Arrigo Spelijian. a pag. 35o. ! giurati, 
ì>er impedire die'il reo di itn delitto cosi leggiero sia condotto 

al patiliolD , procurano , yuando possono , di far costare che it 
valore del lurto sia al di sotto di 12 Àoidi, tissi commettono tino 
spergiuro , per riparare all’ingtustreia della legge. 

. (3° II furto di un cavallo, di ima pezza di lana’j O. di tela ìn una 
mani fattoria j di mi montone, o gualche altro capo^ di hestimne 
indicato dalla legge; il l'urto commesso siiyualohe fiume naviga- 
]>iie al disopra di 4° scellini ; yuello commesso iatin hastimento 
naufragato; la sottrazione delle lettere di credito spedite per la 

posta t il l'urto di tra daino, di una' lepre , o di nn 'coniglio 
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la sicurezza deli’uomo ne’crlminali gludizj, mosLra« 
Le poi Lauto poco riguardo per la sua vita, fino a pri¬ 
vamelo in molli casi per un furto di cinque soldi (i)? 
Qual moltvo.poLrebbè giustificare questi orrori j qual 
pretesto potrebbe garantirvi da’rimproveri de’popo¬ 
li che voi disprezzate , e a chi potreste voi attribuirne 
ia causa? Voi che siete i vostri sovrani e i vostri le¬ 
gislatori , voi che avete il prezioso dritto di creare e 
di abolire le vostre, leggi, non avete come noi quello di 
lagnarvi dell’altrui oscitanza? Con ragione dunque la 
filosofia aspetta da voi i’ esempio di quésta desiderala 
correzione. Il piano, sui quale potrebbe dirigei’si, mi 
pare che dovrebbe essere il seguente. 

Senza confondere, come pur troppo si è fatto da’" 
ieglslatori e dagl’ iiUerpetrl, senza confondere , io di¬ 
co, que’delitti che dovrebbero esser distinti, e senza 
distinguere quelli che dovrebbero essere confusi , io 
non parlerò in questo capo di que’delit.Ei', i quali, 
quantunque diretti aH’usurpazione delie cose, sulle 
quali l’usurpatore non ha alcun dritto , hanno nulla 
di meno' un rapporto più immediato colie altre classi 
nelle quali si sono ripartiti; nò, parlando di quelli 
che,a questa rapportar sì debìaono , io mi permetterò 
iutte cfueile distinzioni assurde e puerili che, in vece 

éircostanite ìndiciit? aUo 3 lì furto al tis sópra de'ra 
soldi ^ in nna chiesa y in una casa di abitazione j in ima capanna j 
ò in lina iocantla aldiaia » furto al di sopra di cip.ffne soldi 
accompagnato da scas.^az.iojie ^ o sen^a scassa/dons , ina coimnes- 
so in un rnagaìi2i n o ^ i n n na set r ù ci' i a > o i n n n a I>ot t ega ; i 1 fu 3^ t o 
commesso sniia person.a j anche s?iìxa la minima vjolenia > che 
passa il valore di j2 soldi j sono eschisi dal prìiHÌ^^ÌQ clericale^ 
Veggansi lo statato k d'Ednarcìo ve.; lo statuto *22. 3, di 
Cario ji. j e io statuto j4'. cap, 6., e statato 24. cap. 4^* dì Gior¬ 
gio ìi*j lo statato cap, 38, di Anna , lo statuto y, carj, 5o, 
di Giorgio ITI. J lo natuto g. càp. 22, di Giorgio r* , e i poste¬ 
riori statati raccoki dal celebre BarL .3^5, 

(i) Vedi i citati capi neir antecedente nota, 
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(Ji 5 han disti utla la giusta proporzione tra i 
deìiLLi e le pene, ed han resi così.disprezgaijiji 
occhi dei savio i venerandi libri delle leggi. ^ 

Cominciando da’furti, io non adotterò la distinzio¬ 
ne assurda stabilita nell’attica e nella romana legisla¬ 
zione tra il furto e il furto non manifesto. 
10 non distinguerò neppure lo stelliomtó dal furto , 
nè gli abigei Aa saccularj\ nhisaccularj cÌa’j;empZì- 
ci ladri. Io non distìnguerò nemmeno il furto dome¬ 
stico dal furto semplice. La notte, o'il giorno, non fa¬ 
rà nel mio piano due furti di qualità diversa.; eia di¬ 
stinzione, generalmente adottala tra il furto tenue ed 
11 furto grande, non sarà da me ammessa. Io preferi¬ 
rò, riguardo a quest’oggetto, i consigli del divino 
Platone a’principi troppo ciecamente ricevuti dagli 
antichi e da’moderni legislatori. Io porrò come, egli 
fa,una gran differenza tra il furto' violento ed il fur¬ 
io non violento (i), e non ne porrò alcuna tra il furto 
tenue ed il furto grande (2). Io vedrò ne’ primi.due 
furti due delitti dì <;u£i//fà diversa, e vedrò negli al¬ 
tri due delitti dell’.is'tessa ma che possono es¬ 
ser diversi riguardo al grado, e questa diversità ri¬ 
guardo al grado, sarà nel mio piano così indipendente 
dal valor numerario del furto, cbe il furto tenue po¬ 
trà divenire un delitto di un grado maggioire del fur¬ 
to grande. Illustriamo queste idee, e richiamiamo co^ 
lui che legge a’generali principi da noi stabiliti. 

La qualità del delitto, si è detto, dipende dal pat¬ 
to che con esso si viola j ed il grado dalla maggiore o 
minor malvagità che il delinquente ha mostrata nel 

(1) fartum ili iher a le qui (lem est; rapina vero tur- 
pissimum èie. Plat. de Legih, Diai, xi i. 

(2) De furto anlem^ side jnagmwi quid ^ seti parv mn quis fu^^ 
ratus sitp una lex , p^enaque similis j ojnnihiis siL P'Jat* De Le^ 

giL Dia!, IX* Rispondendo alla diffieoUk che gli la Clinia j egli 
illustra diffusainerue questo principio. 



LA SC*E«ZA 

violarlo. La differenza dunque della qualità di due,o 
più deli Iti non può dipendere che dalla diversità de* 
patti che corressi si violano eia differenza del grado, 
tra due dellUì dell’istessa qualità . non può dipende¬ 
re che dalla differenza delia inalvagità che si è mostra¬ 
ta nel coinrneUerli 

Applichiamo questi principi al presente oggetto,e 

vediamone le conseguenze 
1. Il ladro preéo ani fatto, ed il ladro seniplice- 

jTiente convinio . han potuto violare 1 islesso pattOj han 
potufo mostrare un’ugual malvagità nel violarlo (i). 
La differenza dunque tra il furto rnanifem, eà il fur¬ 
to non manifesto e assurda. 

2. * Il patto che si viola col furto non violento , e 
quello che ci obbliga a non usurpare l’altrui proprie¬ 
tà. Colui che ha venduto o oppignorato ciò che si ap¬ 
parteneva ad un altro, ociò che'aveva già ad un altro 
oppignorato0 venduto .ed usurpa in questo modo o la 
proprietà dell’imo, o il danaro dell al! ro, viola 1 istes- 
so patto che viola colui che premi e il giumento, il 
bue, 0 la capra della greggia altrui : e questi viola 
r istesso palio che viola quel che rnha destramente ciò 
che si ritrova nella tasca altrui. E se, tanto il primo 
quanto il secondo, come il terzo, han mostrata ì istes- 
sa malvagità nel violar questo patto, come può facil¬ 
mente avvenire, in questo caso essi^ saraii liittì e tre 
rei di un delitto dell’lstessa qualità noìi solo , ma an¬ 
che deir istesso grndo. La distinzione dunque tra io 

(i) Ho detto QÌie lian potiito viol^ì?^I^stésso paUOj t mostra^ 
re r ostessa malvagità^ poiché Ì1 lòdro preso sul fatto avesse 
còmincsso il furto con violenz.a ^ ^ J^aUro l'avesse commesso 
senia violeniia y allora la qualità del primo delitto sarebbe di¬ 
versa da quella del sec<m<lo^ come si osserverà da qui a poco > tna 
questa drffiej^nz.a non dipende dall* essere stato preso sul fatto ^ 

iha dall'aver violati patti diversi. Quel che si h detto della qua¬ 

lità si deve anche dire del 
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stelUonato ed d furto , tra gli (ibigej e ì jacciiZary, 
tra ì sàcculorj e i semplici ladri è assurda, 

5. ® E’ fuor di dubbio die il ladro domestico violi 
l’istesso patto ohe viola il ladro straniero. Egli può ^ 
è vero, dimostrare maggior malvagità per l’abuso del¬ 
la confidenza j ma questo non potrà produrre altro che 
una dlllerenza nel grado e non nella qualità del de¬ 
litto j e questa dift'erenza islessa del grado è accidenta¬ 
le «■lacdiè r abuso di confidenza non è inerente al fur¬ 
to domestico ; poiché può darsi che si commetta dal 
servo che non ha alcun rapporto di più col suo padro¬ 
ne , di quello che ha con lui ogni altro uomo. La ser¬ 
vitù, molto lontano dall’essere un titolo di confiden¬ 
za e di amicizia , è ordinariamente un motivo di diffi¬ 
denza e di odio. La miseria , alla quale , per la durez¬ 
za de’padroni, .sono per Io più condannati coloro che 
s’impiegano a questo vii ministero, può anche , secon¬ 
do lo stabilito canone (i), diminuire il grado del de¬ 
litto, Sì appartiene a’giudici il decidere a qual grado 
debba riferirsi il furto commesso, e non ò. nella natu¬ 
ra istessa del furto domestico l’eccesso della malvagi¬ 
tà. La difTerenza dunque tra il furto semplice ed il 
furto domestico è assurda. 

4. ® Colui che Ila rubato nel giorno, e colui che ha 
rubato nella notte, se nò V uno nè l’altro ha unita la 
violenza al furto, han violalo l’istesso patto, ed han po¬ 
tuto mostrare Fistessa malvagità nel violarlo. La di¬ 
stinzione dunque tra il furto notturno ed il furto diur¬ 
no sarà assurda. 

5. ® Se il patto che sì viola col furto, è quello che 
ci obbliga a non usurpare l’altrui proprietà, è clnaro^ 
che questo patto è violato, cosi nel furto tenue come 
nel grande. La quantità del furto non può dunque can^ 

(5) àapo XXXVIII. di 11» part^^ 

Torno IV. h 
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giare la qualità del delitto ; c se colui che priva il mi^ 
serabil colono del bue che forma tutta la sussistenza 
della sua famiglia, può mostrare.una maggior malva¬ 
gità di colui che ne ruba dieci a! ricco ed ozioso pro¬ 
prietario , è anche chiaro che la quantità del furto, non 
potrà neppure determinar costantemente il grado del 
delitto. La differenza dunque tra il furto tenue ed il 
furto grande, è , come le altre, assurda. 

6.® Se colui che unisce la violenza al furto, viola 
più patti ) e colui che ruba senza violenza non ne viola 
che un solo ; se il primo viola Ìl patto che ci obbliga a 
rispettare la persona del cittadino, a non turbare la 
sua tranquillità con minacce e spaventi, a non impu¬ 
gnare contro di lui le armi che nel soh> caso di difesa 
contro un’ingiusta aggressione, e viola contempora¬ 
neamente il patto che ci obbliga a non usurpare 1* al¬ 
trui proprietà j e se il secondo non fa che violare que¬ 
st’ultimo patto, è chiaro che la qualità del primo de¬ 
litto sarà diversa dalla qualità del secondo. La distin¬ 
zione dunque tra il furto f/iolento ed il furto non io¬ 
lento , e con ragione la sola che tra le riferite noi adot¬ 
tiamo nel nostro' piano. 

Ter secondare dunque questo piano , ìl legislatore 
non dovrebbe far altro che distinguere due specie di 
furti, il violento ed ìl non violento. Questi dovrebbe¬ 
ro esser due delitti, a ciascheduno de’ quali egli stabi¬ 
lir dovrebbe i tre gradi dì pena proporzionati a’tre 
gradi di dolo i giacché i tre gradi di-colpa non possono 
aver luogo in questa specie di delitti. Questi tre gradi 
di dolo , secondo i generali princi pj. da noi stabiliti ( i ), 
comprenderebbero , cosi nell’uno come nell’ altro de¬ 
litto , tutte quelle circostanze che indicar potrebbero 
la maggiore o minor malvagità che il delinquente ha 

(r) Cgj^ xrxvii r* di fjuesta seKjonda part€. 
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hi OS t rata nel Gomme Lterìo , e rìsparmierébbéro al le- 
^isiatore tuttiK (|uelle penose e minute distinzioni ciie 
sono j>iù imperfette, a inisurà.che sono più numerose. 
Per quello poi che riguarda la pena , la distanza tra 
quella del furto .violento, e quèila del furto non vio¬ 
lento ne’ respetti vi. gradi, dovrebbe esser così grande, 
come lo è, la distanza tra rimo e l’altro delitto. Le 
pene pecuniarie dovrebbero esse rè unite alle pene pri¬ 
vative 0 sospensive della libertà personale ne’furti vio¬ 
lenti j e ne’furti non violenti le pene privative o so¬ 
spensive delia: personale libertà non dovrebbero ado-. 
prarsi che nel caso, che le pecuniarie non potessero 
aver luogo. Cosi l’uno come l’altro delitto , dipenden¬ 
do dall’avidità del danaro, soggiacer dovrebbe, secon¬ 
do i nostri principi (i.), alia pecuniària sanzione. Ma 
secondo i nostri princi pj/istessi questa non potrebbe 
bastare per punire il violento furto, giacche chi viola 
più patti deve perdere più.dritti (a).j nè potrebbe aver 
luogo nella maggior parte de’casi,, attesa la miseria 
che ordinariamente accompagna gli uomini che si dan- 
.no in preda a questo delitto (5).,Per adoprar dunque 
la proposta sanzione, il legislatore dovrebbe stabilire 
i tre gradi dì pena pecuniaria, e di pena privativa o 
sospensiva della personale libertà pei tre gradì de! vio¬ 
lente furto, e fissare il proporzionato compenso he! ca¬ 
so che la pena pecuniaria non potesse aver luogo ; e nel 
fu rio non violento minacciar dovrebbe la sola pecunia¬ 
ria pena ne’ respettìvi gradi, ed il proporzionato com¬ 
penso nel caso che quella non potesse aver luogo, sen¬ 
za combinare le due pene, come far dovrebbe nel pri- 

(jt) Capo XXX JX- di <fiiesta sccond^t parte. 
(2) Cdpo XXV.. di {^msta seconda parte. . 
<3) io prego il lettore di riscontrare citato capo xxxti ^ od 

<[naie si è difFusamentc illostrato Toso di qnesLa specie cìi pene ^ 
è dov® vedrà i principj j cìe*quali questo che io qui propongo^ 
non è che ona conseguenza^’ 
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mo delitto. La facilità che vi è di proporzionare la pe¬ 
na alla qualUà edili grado del delitto, così nelle pene 
pecuniarie, come in quelle che si comprendono nella 
classe delle pene privative o sospensive della persona¬ 
le libertà , aumenterebbe i vantaggi della proposta 
sanzione. Io mi contento di averne indicata la natura, e 
lascio a ciaschediin legislatore il determinarne la spe¬ 
cie secondo le particolari circostanze del suo paese e 
del suo popolo die non potrei indicare senza manca¬ 
re all universalità del mio argomento, ed a’principi 
istessi che ho stabiliti sui rapporto del sistema penale 
co‘varj oggetti che compongono lo stato delie nazio- 
m(i). 

Da furti io passo a’danni, senza l’intenzione di ru¬ 
bare recati, che formano l’aiti'o delitto contro la iiri- 
vata proprietà. Questo delitto meno frequente del fur¬ 
to non suppone una minor malvagità di animo; anzi 
ardisco di dire che rietiiede per lo più una malvagità 
maggiore. Quello può essere cagionato dalla miseria, 
ma questo, C[uando è accompagnato dal dolo , non può 
esser dettalo che daU’odio e dalla vendetta. La diffe- 
renza che io trovo tra l’uno e l’altro delitto è , die nel 
yuMjno le pene pecuniarie sono opportune, e nel secon¬ 
do non Io sono; perchè il primo è cagionato dall’avi¬ 
dità dei danaro, ed il secondo non è cagionato dal- 
I istessa passione. li’altra differenza è, che il lurto non 
può esser disgiunto dal dolo , e il danno recato è su- 
SGettibile di colpa. In questo delitto, come in tutti 
quelli che sono suscéltibilì di colpa, iilegìslatore de¬ 
ve dunque fissai-e ì sei gradi di pena pei tre gradi di 
colpa, e pei tre gradi di dolo. Con questa operazione 
egli conseguirà la desiderata proporzione tra la pena 
ed il delitto accompagnato da quelle circostanze che 

(1) Vedi i ca/ji XXXV. « xxxvr. (juesta seconda parie. 
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Iridicaito la maggiore 0 minore maìvagilà die il deìini 
ciiieiit,e ha nmsLrato nel commetterlo. E' inutile 1’ ar- 
vertire che, oltreia penadì delinquente soggiacer do¬ 
vrebbe alia riparaaiofie del danno 5 giacché questa de¬ 
ve aver luogo.in tuLt’1 delitti che sono suscettibili di 
riparazione, e per tutt’i delinquenti che sono nel ca¬ 

so di renderla. 
In quest’analisi de’delitti contro la proprietà io 

non parlo della reMozione àétermini\ poiché se dal¬ 
le circostanze che accompagnano il delitto, sì vede che 
r Oggetto del. délìnquènlé era 1’usurpàzionè di una 
parte deli’aUrói fondo, in questo caso’il delitto sarà 
considerato e punito come semplice furto in vigore del 
generai pfineipio da noi stabilito (i} )Che il conato al 
delitto è punibile quanto il delitto istesso cònsumato e 
riuscito, sempre chela volontà del delinque rè si ma- 
iiifesti coir azione dalla legge vietata; se al contrario 
le circostanze non indicano l’usurpazione , allora sa¬ 
rà considerato e punito come danno recato. 

L’istesso presso' a poco deve dirsi dell’insolvibilità.. 
Se il creditore può mostrar là frode nel suo debitore, 
allora questi sarà considerato e, punito come ladro j 
ma, se la causa dell’insolvibilità è una disgràzia, al¬ 
lora l’azione dei creditore sarà un’azione puramente 
civile; allora non vi sarà più né delitto né pena. Pu¬ 
nire senza, distinzione l’insolvibilità col carcere; con¬ 
fondere la miseria col delitto, e la sciagura colla fro¬ 
de ; covrire F innocenza coll’ignomìnia della malvagi¬ 
tà 5 ed esporla alle sue seduzioni ; togliere all’ uomo che 
la sorte ha privato di tutto, anche la proprietà del suo 
corpo che quella gli ha ìaseìato; compensare con un 
lungo, e forse perpetuo supplicio, il breve sollièvo 
ch’egli ha ottenuto in mezzo a’suoi mali ; rendere ii 

(j) Nel cdpd 11, di c^uesta seconda parte j dove sì è 
Iato del delitto in genei aler. 
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soccorso che ha sospesa per mi ìsLanLe la sua miseria, 
la causa dì una disgrazia molto più dolorosa ; condan¬ 
nare all’inazione ed nU’ozio, colui che non ha altri 
mezzi per alimentare la sua famiglia e per soddisfare 
li suo creditore , se non quelli che gli somministrereb¬ 
be la sua attivila ; ])rivare la società d’un uomo che non 
1 ha oilesa , e che potrebbe servirla i lasciare al credito¬ 
re il bàrbaro dritto di ritenere in questo stato di obbro-s 
brio e di desolazione il suo debitore per quanto tem¬ 
pio gli piaccia, e di soddisfare alla più ingiusta ven¬ 
detta colle armi istesse' della legge; offendere la giu¬ 
stizia ; conculcaFe i dritti più preziosi dell’ uoinó e del 
cittadino; moltiplicare i mali che vanno uniti a)l’in¬ 
digenza, senza neppure favorire la proprietà; sono, 
questi gl^ inconvenienti della carcerazione per debiti 
stabilita in tutte le nazioni dell' Europa, anche in quel¬ 
le che si credono le più umane e le più libere. In In¬ 
ghilterra per due sole ghinee si conduce un debitore 
nelle carceri ; e quel che sembra più strano si è che 
in quell istesso paese, ove la personale libertà è vigo¬ 
rosamente difésa con tante leggi dal pericolo d’una 
carcerazione arbitraria, in cpiest’ istesso paese, allor¬ 
ché si tratta d’insolvibilità non vi è neppur bi.sogno 
di produrre l’obbligo del debitore per esercitare su di 
lui questa tirannia, ma un sémplice giuramento dei 
creditore, o vero, o falso, basta per ottener T ordine' 
legale che strappa dal seno della sua famiglia un clt- 
t'idinb. per condurlo nelle carceri, in maniera che la 
legge può in questomodo concedere al più spregevole 
iiiipcslore quelk fiducia che nega al capo della nazione. 

Il silenzio de’costumi su questa legai violenza ci 
sembrerà altrettanto più strano , se rifletteremo che 
tutte le ria zi om, nella loro barbarie , hanno Sofferta 
wna Simile inglusLìzia nelle loro leggi, ma che 1’ han 
qum 1 corretta nella loro civiltà. Quand.o la forza pub- 
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Mica non ha ancora acquistato il suo vigore, quando 
la tutela de’privati dritti è ancora aiFidata alle forze 

; la leffse che frenar non potrebbe lo sdegno 

fh^gnoSa do’moderni, non knggidagli occhi de 
.rii antichi legislatori. Noi troviamo una legge^di Boc- 
corif neir Egitto che permetteva al creditore di pren¬ 
der possesso de’beni del debitore per ritirarne il pa- 
P-amento, ma che proibiva ì’esecuzìon personale sta¬ 
bilita dall’antica legge sul debitore medesimo (iJ.La 
celebre legge dì Solone chiamata Sisachtia era diretta 
a correo’gere l’istesso, avanzo dell’ antica barbarie. Es¬ 
sa toglieva al creditore l’autorità di obbligare perso¬ 
nalmente il debitore al pagamento (a), D-iodoro di Si¬ 
cilia ci fa sapere eh’ eran derisi quei legislatori che 
avendo proibito al creditore d’impossessarsi delle ar¬ 
mi 0 deli’ aratro del suo debitore, avevan lasciata in 
vigore la legge che gii permetteva di condurlo nelle 
carceri (S).*Chi crederebbe che in quasi tutta T Euro¬ 
pa esistesse ancora una stranezza derisa venti secoli 
la? Roma isLessa, Roma, così feroce ne’-primi tempi 
contro ì debitori, corresse kn presto la sua antica se¬ 
verità. Molto lontana dal permettere che il debitore 
insolvibile fosse privato della politica libertà, essa non, 
voile neppure privarlo della libertà personale, (^uaii- 

(i) Diod, T. 
(3) Plui. in Sulone ^ e Diod* ihid* 

(3) Diod. 
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do costava la buona fede,: la sua persona era in sìoii- 
ro. Questa non era esposta alia perdita deila libertà 
che in due soli casi, cioè quando nel debito' vi era con¬ 
corso lo stelIionaLo, vale a dire il dolo e la frode, o 
quando il debitore iTiedesimo si era solennemeriteob- 
blipto alla personal coazione,ed In quest’ultimo ca¬ 
so ìstesso la cessione de’suoi beni faceva succedere al 
rigor dì questa legge la legge di libertà (t). 

Noi non troviamo, che presso i moderni popoli, 
conservato per si lungo tempo il religioso rispetto per 
una legge che, come si è detto, non è opportuna che 
pe nascenti popoli, nello stato della loro barbarie. 

Queste ritlessioni ci richiamano ad un altro errore 
de nostt t legislatori, che forse non lia poco contribui¬ 
to alia perpetuitàQel primo. Si crede che l’interesse 
del cominercio esiga la personal coazione annessa alle 
lettele di cambio. La salutare Invenzione della carta 
circolante ha data al commercio quella celerità die 
non avrebbe potuto mai ottenere dalla moneta. Dopo 
questa scoverta , la mercatura è divenuta un gran cor¬ 
po j^lutt I membri del quale si toccano , e ne dividono 
leciprocamentc gii accidenti. Tutto 11 corpo soffre, se 
1 giuoco de piedi è Interrotto. Bisogna dunque reca¬ 
re, dicono essl^, i più efficaci rimedi contro il ristagno 
che può fard, In questo piede malato, e questo rime¬ 
dio non può trovarsi in altro che nella personal coar 
zione. 

p'^rf^cndamento d’uri errore che si risente del- 
1 Infanzia della nostra pur troppo vecciiia legislazio- 
ae. 1 er conoscer tutta' la debolezza di questo fonda¬ 
mento basta riflettereehe il negoziante ha un interes¬ 
se rnolto maggiore al pronto pagamento del suo debi- 
.0 1 quello che può nascere dalla personal coazione. 

(2) Vedi nei digesto iì titolo t£e crfmì/ie sf^UionaL 
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Un memento dì ritardo indebolisGé il suo credilo ch’è 
il sostegno della sua ricchezza; l’insolvibilità lo di¬ 
strugge interamente. Quale sprone più forte dì questo 
potrebbe mai adoprar la legge? Quando essa punisce 
lì fallito' di mala fede, che bisogno ha dì ricorrere ad 

’ inutili ed ingiuste violenze per atterrire il negozìanle 
onesto, ma infelice? Se questi non ha come pagare, il 
carcere glie ne somministrerà forse il modo? o non 
gli toglierà piuttosto que’ soccorsi eh’ egli Ottener po¬ 
trebbe dalla sua attività? L’impotenza di pagare non 
è forse il maggior disastro' che possa temere un mer¬ 
catante onesto? e per colui che non lo è, non vi sono 
forse le altre pene dalia legge intimate ? Se un rime¬ 
dio ingiusto non si dovrebbe adoperare neppur quan¬ 
do fosse utile, che dovrà dirsi quando è, non solo inu¬ 
tile, ma anche pernicioso? Or la coazione personale, 
delia quale qui sì parla , è nel tempo istesso manife- 
stamenle ingiusta, manifestamente inutile e mani fé-, 
stamente perniciosa. E’ manifestamente ingiusta , per¬ 
ché confonde il delitto eolia disgrazia, e priva di un 
dritto un uomo che non ha violato alcun patto. E' inu¬ 
tile , perché il negoziante che ha come pagare , ha un 
interesse molto maggiore di questo per adempire ai 
suo dovere ; fe inutile pel negoziante disonesto, perchè 
questi ha pene molto maggiori che debbono spaventar¬ 
lo ; è inutile per colui che non ha come pagare, per¬ 
chè il carcere non glie ne somministra sicuramente il 
modo. E' finalmente perniciosa , perchè , in cento cast 
di un momentaneo disordine , il negoziante fuori del¬ 
le carceri potrebbe riparare a’suoi interessi, ma cori 
una esecuzione solenne come questa, perde in teramen.- 
le il suo credito, e per conseguenza perde la possibi¬ 
lità di pagare: egli va in rovina, e rovina i suoi cre¬ 
ditori. E' anche perniciosa, perchè somministra l’adi¬ 
to delia sicurezza alle usure che., sotto gli auspicj del- 
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la personal coazione e della via esecutiva annessa alle 
lettere di cambio fanno la più grande strage nelle fa- 
?niglie ; giacché niuno ignora , che i tre quarti delle 
lettere di cambio non sono sottoscritte che da privati 
Cittadmi pe’più rovinosi prestiti. E' finalmente, in 
quest isLeasQ aspetto considerata , perniciosa per lo sta- 
to intero, perche iotnentando le usure, fomenta i vi- 
Z] di una turba di giovani, i quali,senza qupsto mez¬ 
zo , sarebbero lorse nella preziosa impotenza di prose¬ 
guire la carnera della corruzione, e sostituisce ad una 
industria legittima ed utile un’ industria ingiusta , ìil¬ 
legale e distruttiva. 

. un solo errore di legislazione produce 
infiniti mali j ed ecco, come le verità le più manifeste 
che lacerano di contìnuo il cuore dì colui che scrive 
su e leggi, rimangono ignote, o non sono bastante¬ 
mente^ orti per destare dal loro profondo letargo co¬ 
oro ce anno il dritto dì farle. Che dovremo noi spe¬ 

rare da quelle che non .sono suscettibili dell’istesso 
natura sono quelle che sian> 

316 i obbligo d illustrare nel seguente capo. 

CAPO LV. 

delitti che tion si debbono punirei 

I)opo un lungo e nojoso esame delle azioni con¬ 
trarie alle leggi che richiamar debbono Ì1 loro rigore, 
«^giusto di osservare, se ve ne siano delle altre che 
richiederebbero il loro silenzio, piuttosto che la loro 
sanzione. Il suicidio è uno degli oggetti di questo esa- 
me. e vane disposizioni delle antiche e delle moder- 
ne egislazioni, relative a quest’oggetto, aumentano 
la nostra incertezza, in vece di dissiparla. Comincian- 
da ag 1 antichi legislatori, noi troviamo In Atene.pre- 
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scrltUi la mutilazione della mano del suieida, e la ri¬ 
dicola proibizione di chiuderla ueiristesso tmrmìo, ove 
era riposto il rimanente del corpo (i). ISSoi troviamo 
anche nel celebre trattato delie leggi di Alatone pro¬ 
posta una pena sepolcrale, ma meno ridicola, e meno 
indistintamente minacciata di quella di Atene (2). Noi 
troviamo in un’antica città della Francia (5) unasin- 
«“olare istituzione che Valerlo Massimo ei ha conser¬ 
vala. Una bevanda velenosa era sempre dalla pubbli¬ 
ca àmiuinìsfrazione serbata per uso^dì coloro che ri¬ 
chiedevano'ed ottenevano dal senato il permesso di uc¬ 
cidersi. Un preliminar giudizio di quest’augusta as¬ 
semblea legittimava quest’atto, tutte le volte che ve¬ 
niva cagionato da motivi giusti e ragionevoli a’suoi oc¬ 
chi. IL timore di perder la felicità, della quale si era 
in possesso, o il desiderio di porre un termine alle 
sciagure che àccompagnavan la vita, eran motivi ugual¬ 
mente efllcaci per indurre il senato a concedere la mi- 
cidlal bevanda. Noi troviamo finalmente nel corpo del 
romano dritto un titolo nel digesto, ed un altro nel 

, xce< ;twe/; nSi umnas in- 
tuiit, ci manus’s t/fKS idperpetravit) prtcciditor, nec eodem cum 
coì-pore tìuniilo sepelitor. yEscliines in Ctesiphontem, 

(2) Sed i/itki de ilio jiidicandmi, qaiproximum attjiic amieìs- 
simivii. ciede pcrdiderìt, ipii, dico, seipstun cita, et'sorte fato- 
rtm , vi scelerata privaocrit} non jiidicio cioiteuis , nec tristi 
ét inevilciòili fortiinoi casa eoactus, ne(/ue pudore alitjuò extre- 
7110 coìiLpalsas , sed ignaoia , et formidolosi animi imiecUiitate^ 
injpste siòi mortcm ccnsc'k’erit) QiKepnrgationes et c/im sepul- 
tìirp huic Itìge conuernat, Deus ipse novit : proxinii tatnen hui» 
geiiere ab interprelibns legtèus^ìie hannà reruitihmc cxpiiirant^ 
eH} (jMcinadiìtodum ah ìiis stutulum faeril ^ ita JuciantA Sepultii- 
ra igìlur istis solitaria fiat, uhi alias nemo condatur , èieinde 
in his haiòSef>eliantur<iu{B de chiù dee regio nis partHii^ id-' 
tirna ^ deserta ^ inrìOJfUTiatntfite simt^ sic obscnti ^ ut nec st^Ltuay 
ji ic in se ri pto n ojni ne sepuicra noie n t ir r * Plato de legiè^ di (iL 

t?) Marsiglia. 
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codice su’beili di coloro che si son dati colle iiropne 
mani la morte; e troviamo in tutte le leggi, in questi 
tìtoli comprese, distinto il caso del suicida delinquen¬ 
te , die si liceidèva per isluggir la condanna di un giu¬ 
dico capitale, da quello, nei quale il suicidio era da 
tutt’altro motivo cagionato. Nei primo casu.i beni dei 
suidcla erano confiscati, come se Ì1 giudizio Tosse sta¬ 
to^ teioni nato ed eseguilo, ma nel seconde la legge non 
minacciava pena alcuna, nè impiegava ìe sue impor¬ 
tanti sanzioni contro le ceneri o l’innocente posterità 
dell iiifeìice die aveva cercato nel riposo della morte 
quella pace che una vita tormentata dalie sciagure e 
da’dolori gli aveva negala (i ). ° 

Molto lontana la detta legge dai condurre sopra uu 
infame patibolo Ì1 cadavere del suicida; molto iouLa- 
na dal privare la sua posterità de’suoi beni e dal co¬ 
vrirla dell Ignominia della pena dei suo disgraziato 
parente; essa non vedeva nel suicida altro che la per¬ 
dita di un cittadino che si era volontariainente esilia¬ 
to dalla patria per trovare ìungi da èssa T ignota e de¬ 
siderata felicita. Contenta del naturale ostacolo che 
óppone a questo delitto l’arnor della vita, persuasa del- 
là sna linpotenza contro nn uomo che col delÌMoistes* 

clnnostra cIe non temer Ja inerte , la credè più 
guisto-e pHì decente di lasciano impunito, che espor¬ 
le le sue sanzioni alla derisione della moltitudine, al 
manifesto disprezzo del delinquente, e ad una perfida 
violenza sulla sua innocente posterità. 

Queste ragioni che ispirarono l’indulgenza de’ legis¬ 
latori di Roma riguardo ad un delitto, che non può" 

Veggansi le leggi rapportate ne' tliie citati titoli de òonis 
eertt/tt', (/«i mortejii sibi conscivermit. L’ espressioni com))inate 
d! ({Vieste kggi sono le seguenti: Si qitU in patieritia doloris , 
«lit toadio , (int vìorbo , aut furore , aut udpore , uiori mo- 
/mi ^ non ammadpertatnr in cam^ 



pElf.t.A lECrSLAZiatìE, 

esser cagionalo che da un disordine delle facolt^à fìsi¬ 
che e umorali dell'uomonon sono state ammesse da’ 
moderni legislalori dell’ ^uropa , malgrado il ciecó ri¬ 
spetto eh’essi han mostrato per le roiìiane leggi. In 
.Francia (i), in InghiUerra (a)., in molti altri paesi 
dell’Europa ìa legge inveisce contro il cadavere del 
suicida ; chiama in giudizio Tessere che ha terminato 
di vivere e di sentire; istituisce contro dì lui uiTac¬ 
cusa ed un processo; condanna ad ignominiose esecu¬ 
zioni il suo corpo; confisca ì suoi beni; e punisce in 
Cjaesto modo, non il delinquente che ha violata la leg¬ 
ge, ma il figlio che ha perduto ì| padre, e la vedova 
eh’è rimasta priva del suo marito. Io non voglio iar 
T apologia di un’azione che la religione detesta, e che 
le leggi non debbono approvare. Io non voglio nioltì- 
plicare il numero degl intrepidi discepoli di Zenone 
e de’ranalici individui della setta stoica. Io non igno¬ 
ro ciò che Plutarco (o), Seneca (4), Marco Aurelio 
(5), T abate di s. Girano (6); Ma li per tu ys (7), e mol¬ 
li altri fìiosofi hanno scritto e pensato in favore dì que- 
.st’azione; ma son molto lontano dal dichiararmi del 
loro partito, come sono anche molto lontanodalT.im- 
pegnarrnì a con lutarli, io dirò solta-;-ito ■ che Tuotno è 
obbligato a fare il maggior bene che può a’ suoi simi¬ 
li , e che a niun uomo mancano i mezzi da soddisfare 
a questo dovere, finché ha la volontà di farlo. O rie- 

(i) Vedi Domai: Supplcnt^nio al drìttQ pìtihllc^ llL tii. tif, j 

artic. 19, 
O ) V i Eia cJc51 o n e co d. cria i. lrigh ilier ra ca p, i v. 1 o s o n 

sorpreso nel vedere che questi,nnaao gìureconsuUo si sferzi a far 
r apofogia di fjuesDa ingiusta sanzione, 

(3) Piut; in aarf hw^hi dalle site oper^u 

(4) Seneca cpist. jo. 
(5) M. AùreJ. Ant, liò. 5. §. 3o. 
(6) S- Cu'àm trattato sfd sìitcidh j irftprf^^so a Parigi nei 1609. 
(7) Maiip6rtuys Essai de PhU: ìnaràfichap. 5, 
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co é povero, Ò potente o debole;, egli può esser sem¬ 
pre il beiiefattoie 01’istruttore degli altri uomini; egli 
può almeno aver la speranza di divenirlo. Togliersi la 
vita è ristesse che privarsi del fondamento di tutti ì 
mezzi àdoperàbili per adempiere quésto sacro.éd uni¬ 
versa! dovere. Ma, qualunque forza possa avere que¬ 
st’argomento , io non rn’ impegno a sostenerlo. Io esa¬ 
mino questo oggetto da politico, e non da moralista; 
8, senza approvare il snicidip come lecito, condanno 
le leggi che lo puniscono, come inutili e come irigiii- 
ste. Io consulto Tesperienza, e questa mi fa vedere i, 
suicidi non essere in alcun paese così freqiienLi., come 
lo son’o in quelli, ove le leggi lì puniscono cori mag¬ 
gior rigore (i). Io consulto la ragione, e queata.mi di¬ 
ce, che Fuomo che ha superato il più forte ostacolo, 
non può esser trattenuto dal più debole ; che 1* uomo 
che abborrisce tanto la vita , fino a concepire il dise¬ 
gno di privarsene, non può avere alcun’ altra cosa co- 

'.ss cara sulla terra che possa distogìiernelo ; che un pa¬ 
ure tenero pei suoi figli, uno sposo tenero per la sua 
moglie non cerca di separarsene, e per colui che non 
lo è, la' con fise azione de’beni lascia di essere un vale- 
vol freno; che finalmente Fignominia che sì sparge 

sul cadavere, non tratterrà la mano del suicida, il qua¬ 
le non può ignorare, che questa non priverà la sua 
memoria di quell’ onore che non si appartiene alla leg¬ 
ge nò di dare nè di torre, ma all’opinione, la quale 
non ne priva se non colui che ha violate le sue leggi¬ 
lo consulto i fondamentali princìpi delia scienza legis¬ 
lativa , e quésti mi dicono che, se la pena minacciata 
al suicida è inutile, è anche ingiusta ; giacché quando’ 
la pena non è efficace, manca il motivo c!ie ne giustì- 

(1) Nidiio ignora', die la Francia e l’logliilterra sono i paesi 

deli’Europa, ove i siiiddj sono più fretjiienù, e dove le leg"i 
sono più rigorose comro i suicidj. 
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^ca Tóso; giacché una sanzione itnpùlenté è iinà san¬ 
zione tirannica, perchè fa tm male privato senza otte¬ 
nerne un ben pubblico. Io consulto finalmente le inal¬ 
terabili regole della universal giustizia, e queste mi 
dicono che T individuo di una società vien libèrato dai 
tuLt’ i doveri che ha con essa , subito che rinuncia a tut- 
Vi vantaggi che da essa gli provenivano) che, quan¬ 
do egli se ne proscrive volòntarlameute, questa non 
può punirlo che in un solo caso, cioè, quando egli le 
portasse la guerra, èd allora essa combatte piuttosto 
un suo inimico, dì quello che punisca un delinquen¬ 
te) che, fuori di questo caso , Fesule, non essendo 
più indivìduo dì quella società dalla quale si e disciol¬ 
to, non è più subordinato alJè sue leggi, non può più 
jgQggiacere alle loro sanzioni. II suicida è l’esule, e la 
morte è l’atto, col quale égli rompe il nodo che lo uni¬ 
va alla società che lo metteva a parte de’suoi vantag- 

, Io soggettava alle sue leggi, lo esponeva alle loro 
pene. Rotto" questo nodo , egli non è più nè cittadino j 
uè suddito) egli non è più nè sotto la protezione del¬ 
le leggi, nè sotto il loro impero. Ogni atto d’autorità 
che queste esercitano s(i dì luì, è una violenza, è un 
abuso della forza , e non im esercizio del potere. 

Ecco le ragioni che m’inducono a collocare il suici¬ 
dio nella classe di que’ delitti che, non si debbono pii- 
jilre. Io adotterei la distinzione delle romane leggi 
e punirei il suicida delinquente che si è data la morte 
per ìsfuggìre la condanna che aveva mentata, ma Io 
punirei come delinquente, non come suicida. Io farei 
eseguire sul suo cadavere, 0sulla sua proprietà, quel- 
r istessa pena che subita avrebbe se fosse rimasto in 
vita, e questo nel solo caso che la pena, alla quale era 
stato cóndannatù , fòsse stata pecuniaria o infamante ) 
o quando il suicidio fosse stato posteriore alla condan¬ 
na; poiché, se ravesse preceduta, la legge che non 
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dsvé mai permettere clie si condanni un uomo che non 
può difendersi, dovrebbe considerare come natural¬ 
mente morto il reo, e per conseguenza estinta T accu¬ 
sa che si era contro dì lui intentata. Il lettore che ha 
presenti le mie idee sul sistema penale, conoscerà i mo¬ 
tivi ed i vantaggi di (Questa disposizione. 

Daf suicidio io passo a’ delitti d’incantesimo , ma¬ 
gia ^ sortilegio, stregoneria 1 divinazione, augurio, 
interpretaziuni di sogni, incubismo, succubismo ec., 
nomi per seni ore memorandi nell’ istoria delle sciagu- 
re^, degli errori e della superstizione de’popoli, no¬ 
mi che, dopo aver bagnata di sangue l’Europa, avreb¬ 
bero dovuto sparire da’suoi codici, ma che ignominio- 
saraente pe nostri legislatori, vi conservano ancora il 
loro posto , e non lasciano di fare, dove più e dove me¬ 
no, qualche strage, malgrado i progressi de’lumi e 
della coltura, e malgrado la decadenza del fanatismo 
e della superstizione. 

La romana legislazione che ci ha somministrato un 
opportuno esempio in favore dell’ impunità del suici¬ 
dio, non ci ohre l’istesso spirito di moderazione e dì 
filosofia riguardo a’delitti, de’quali qui parliamo. 

Che tra le leggi regie, inserite quindi nelle decem- 
vlrali tavole , noi troviamo immolato a Cerere l’incan¬ 
tatore delle biade altrui (i) ; che tra le istesse leggi noi 
troviamo punito come omicida colui che proferito ave¬ 
va contro di alcuno il magico incantesimo (2); la su¬ 
perstizione che accompagna sempre l’infanzia de’po¬ 
poli , e eh’ è l’ancella della loro barbarie , previeiìe la 
nostra sorpresa, e ci richiama alle universali idee del 

(D Q iiL Fruges, Escaniassit. Saspensns, Cereri, JVecatar, PIh 
nei Jìéf. XXVI li* de/T ùtarm natarale cap, 2^6 Seneca nel 

IV. éeUe <iiiesiioni natiir.ali ci hao conservata qnesta 
(2) Qui, mahini, Carmen. Inenntassit. Parricida. Estod- 

PI in. ihid. ■ ' _ 
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solito corso delie nazioni e de’ popoli. Noi non abbia¬ 
mo a far altro che rivolgerci a’codici della posteriore 
barbarie, per trovare i costanti eiletti deiristessa cau¬ 

sa ( I ) • 
Òhe sotto r impero eli Costantino noi troviamo ado¬ 

perato il fuoco e le fiere, contro gl’ infelici che cpiesti 
errori avevano sedotti (2); la leroce devozione di que¬ 
st’ imperatore che credè di onorare il vessillo della 
croce colia persecuzione e colle stragi, ci fa piangere 
sulla sorte delle vittime che furono immolate al suo 
preteso zelo, ma non può destar la meraviglia in co¬ 
loro che sono avvezzi ad osservare gli effetti innesti del 
fanatismo , allorché è combinato colla ferocia e col po¬ 
tere. Noi non ei meravigliamo neppure, cherisLessa 
causa abbia prodotti gl’istessi eifetti sotto il governo 
degl’iinbecilli .suol successori (5). 

Ma che ne’ tempi dì Siila (4), di Tiberio (5) e di 
Claudio (6), che sotto l’impero istesso dì un filosofo 

(1) Veggiiasi il codice de^ Visigoti lil>- vi. til, %. maleficis^ 
nc cansaientibus eosil codice de’ Longobardi iib. ii. tit. 38. 
de Hariaiisi le costituùoni Sicilie lib. ri i. Ut. de correctio- 

Leg. 3, et 

capilnlo^ Caroli Magni liba vi, cap_, 
(2) 3* cod. de malef, et mathem. 
(3} Vef^gaiifii le due leggi eli Costaiuioje Je altre due di Valen- 

tiniano e Valente ^ inserite nell" istesjso titolo del codim de inate-’^ 

!lc, et mathemat^ 
(4) Veggansi i varj delitti compresi nella legge Cornelia d<i 

Sicarils ^auU receptar. sentcntlar, lib, v, tit* 25. Magiae 

artis conscios, 
(5) Tacito ci dice 11. de-suoi annali j cLe sotto T im¬ 

pero di Tiherio si esiliarono tiitt'i maghi egli astrojogi^ e che 
imo di essij oliiamato Pitoanioj ih precipitato dalla sommitk del 

e che im altro cluamato Marzio fiipunito^ secon- 

do rantico costume;, Tiiori della porta Estjuilina, 
(6) Si trova nel lib* xìi, degli stessi annali dì Tacito tm san¬ 

guinoso editto latto dalTimperator ClaiitliG contro gli astrologia. 
Queste replicate disposizioni delle romane leggi, contro questi 
delitti^ suggerirono a questo autore la seguente riflessione: Man 

Tomo 1 
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(i), quando T ignoranza e la barbarie erano sparite in¬ 
sieme colla libertà, quando T ateìsmo era succeduto alla 
supersLizione, quando ì varj culti ammessi nell’impe¬ 
ro eran, tanto dal filosofo, che dal magistrato e dal 
sacerdote, considerati come ugualmente utili e come 
ugualmente falsi, quando la tiara del pontefice, e le 
vesti dell’augure nascondevano un ateo, e i religio¬ 
si riti altro non erano che il soggetto o l’Istrumento 
de’ pubblici divertimenti o della nazional vanità 3 che 
in questi tempi, io dico, si ritrovi il mago confuso col 
sicario, l’indovino coll’ avvelenatore, l’autore dell’ in¬ 
cantesimo coli’omicida 0 col ribelle, la meraviglia de¬ 
ve necessariamente sorprendere l’animo di chi lecn^e, 

• ■ • * • • t • r • I ^ ^ e noi non possiamo spiegare simiu iciiomeni che con 
una rillessìone, tanto trista quanto vera, cioè che gli 
effetti dell’ignoranza e della superstizione, sono mol¬ 
to più durevoli che non lo è la loro causa isLessa. 

Quello che avvenne in Roma è avvenuto ai moder¬ 
ni popoli dell’Europa. Le leggi dettate dall’ignoran¬ 
za e dalla superstizione esistono, nel mentre che l’i¬ 
gnoranza è stata dissipata, e che la superstizione è sta¬ 
ta suppiantal.a dall’Irreligione e dall’atei.smo. Se se 
ne eccettui la Francia (2) e F Inghilterra (.^), presso 
gli altri popoli le feroci leggi contro c[uestl delitti non 
sono state abolite5 e, se non sono così frequentemen¬ 
te eseguite come prima, questo dipende dalia virtù 
de’magistrati, e non dalla correzione del legislato- 
tìieinatici y ^tnus hmnimim poUfitihnft inftdtimy sperantlbus fai- 
lax y (juod in ci^itatB nostra et ifetal>itur sernper j retineòitnr, 
Tacit, lùst. Uè, i, 

(1) Alessandro Severo iriinacciò delle pene ^ coloro che por- 
tasserò sospesi al colio alcuni superstiziosi rimedj contro la 
terzana e Ja quartana- 

(2) Una hpge dì Luigi xiv, proibì tribunali di Francia di 
ricevere accuse di sort ilegio ec* 

(3) Lo stamto ìK, di Giorgio ii, cap, 5, ha prescritu la cosa 
jstessa a'tribiinaìi della Gran BreUa^^ìa, 
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re. Se il rispetto per l’opinione pnbbliea le h tacere 
nelle ^rancti citta e nelle capittili jiiellg provincìe e iie^ 
villaggi, ne’ tiigiirj dell’a pie olio re e elei pastore , es¬ 
se cagionano, nell’ oscurità e nel silenzio, molti otvcuÌLÌ 
si, ma non meno lunesli disordini. Chi crederebbe che 
in questo secolo , ed in un paese, ove la riforma è sta¬ 
ta adottala, dove non sono nè inquisitori, nè frati, .sia 
stata bruciala, non pld che 55 anni fa, una donna 
come strega (i) ? Chi crederebbe che molti paesi del¬ 
l’Italia abbiano anche più recentemente vedute simi¬ 
li esecuzioni? Io la rei torto al mio secolo , se rni sfor¬ 
zassi a dimostrarecìie sìmili delitti sono una chimera , 
che grÌmbeGÌlli sono quelli die vi si danno in preda, 
e i delinquenti coloro che li puniscono. Io farei tor¬ 
to al mio secolo, se cercassi di dimostrare che, per 
allontanare gli uomini da questi errori, la derisione 
è molto più efficace della pena, l’istruzione più delle 
leggi, e io spedale de’ matti più del carcere, ode’ro¬ 
ghi. Io iarei hnaìrnente torto ài mio secolo, se cercassi 
dì dÌma.sLrare che, per garantire un governo dalTigno- 
ininia di quéste leggi) non basta l’addurre che esse 
non sì eseguono; poiché le leggi debbono esser corret¬ 
te ed abolite dal legislatore, e non dal magistrato ; dal 
sovrano che le la, e non dal giudicexhe le deve fare 
religiosamente eseguire. 

L’altro delitto che non si deve punire, è l’usura- 
La legge non dovrebbe punirlo, ma non dovrebbe nep¬ 
pure proteggerlo. I rispettosi riguardi dovuti alla pro¬ 
prietà dovrebbero indurre il legislatore a lasciare al 
ricco la massima libertà neU’impiego delle sue ricchez¬ 
ze, e la coazione personale perla insolvibilità abolita 
118 preverrebbe gli abusi. Senza di questa, come si è os- 

CI ) Ne ì V es c 0 v a do cì [ W J r f z I > o i m' g sì ^ f e c t (f i t ps t a t e r r i} > ì 1 e e 5 
cttzìone ia persona eli una veccJiia conviina di stregonerìa nei" 
T anno 
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servalo, il giovane libertino non troverebbe chi aiTidar 
gli volesse quelle sonnue che l’avaro gli accorda og.- 
gì ad enormi usure sotto gli auspici di questa persona¬ 
le coazione ; e l’ avaro che non avrebbe la sicurezza di 
riavere il suo denaro l’impiegherebbe a tuli’ altro, die 
a questa illecito e pericoloso negoziato. lE.glì non da¬ 
rebbe il suo danaro se non a coiai che avesse beni da 
ipotecare; e colui che ha beni da ipotecare, non ha 
bisogno di ricorrere ad una enorme usura. La concor¬ 
renza degli oblatori preverrebbe il male,ed il delitto 
sarebbe impedito dall’interesse isfesso del delinquen¬ 
te, senza l’opera della legge e della sua sanzione. 

Un motivo ugualmente ragionevole richiamar do¬ 
vrebbe il silenzio delle leggi sopra un vizio, chei co¬ 
dici di molte nazioni vietano come un deìitl.o , ed inu¬ 
tilmente puniscono. Io parlo de’giuochi proibiti. L’in¬ 
clinazione al giuoco, non altrimenl.i dna le altre incli¬ 
nazioni tivlte, non conduce Trtomo al delitto , se non 
quando la ragione lascia di dirigerla. Finche è sotto 
.1 . ° j' I 1 I . t I 1 • il. suo nnpero , imene non ha cagionalo il delitto, non 
è suscettibile del IVeno della legge. Come azione e.s.sa 
è indiflerente, come passione non è punibile. La san- 
zlon penale non deve cadere che sul delitto. Il vizio 
dev’esser prevenuto dalle leggi, ma non punito. 

Quando la passione del giuoco renderà ladro il gluo- 
c a Lo re, allora egli sarà punito come ladro, ina non co¬ 
me giuocolore. La legge che punisce il ratto e l’adul¬ 
terio, punisce essa l’amore V Tutl.’i delitti dipendono 
dal disordine delle passioni, ma le leggi han dovuto 
contentarsi di punir gli effetti e di semplicemente di¬ 
riger le cause. La passìon della gloria che ha prodot¬ 
te tante virtù , ha anche cagionati tanti delitti. L’igno¬ 
ranza del gran sistema legislativo ha fatto credere a’ 
ìegislalori di poter ottenere colle leggi penali quello, 
che conseguir dovevanp da lutt’altro mezzo» 



btiXA LEGIStAaiGKS. ^ 

iLssi ban voluto sempre anelare direUam'bn'te al lo¬ 
ro oggetto, quando dovevano andarvi per U strada più 

curva- Essi hanno lesa là libertà dell’uomo ^ e smarri¬ 
to il loro scopo. Contenti di aver punito il vizio essi 
ban trascuralo di prevenirlo. L’inopportunità del mez¬ 
zo ha fatto trionfare il vizio, ed ba prodotto il disprez¬ 
zo delia legge. Ecco ciò che si osserva in una gran par¬ 
te delie disposizioni de’nostri codici, ed ecco ciò che 
più evidentemente si trova, in quelle che riguardano 
la proibizione de’giuochi. L’impotenza della sanziort 
penale contro questo vizio sì è manifestata in tutte le 
nazioni che 1’ hanno adoperata. Luigi XIII. giunse fi¬ 
no a dichiarare infami, intestabili ed incapaci di ot¬ 
tenere uOìzj reali coloro che giuocató avrebbero a’giuo- 
chi di azzardo. Il pubblico fu irritato dalla ferocia del¬ 
la pena , e dall’ abuso dell’ autórità : si chiusero ìé por¬ 
te che si tenevano aperte,, e si giuoco come prima (r)- 
, Io conchiudo qùesto artìcolo con una rifìessione di 
l’acito , che mi si olTre opportuna a questo argomento: 
Nesció si saasams fuerim omittere potius prcevalida 
et adulta toltici, quarri Hoc adsequl^ ut palam fiendt 
quibus flagitiis impares essemus (2). 

CAPO LVi. 

'iT T dlV antecedente capo. 

U n errore dì alcune moderne ed antiche ìegìshp 
zìoni,' è l’oggetto di questo capo. Sotto il regno di Luì- 

(1) L'itnbeGille Giustitiiaiio credette di poter tatto ottenere 
dispensando il perditore dal pagamento j e dandogli il dritto dì 
ripetere la somma perduta dal suo vincitore, quando l’avesse pa¬ 
gata. Egli dette a quest’azione la durata di einrjuant’anni, Ved. 
Ì3 L. i5. c ìdt. cod. de aleat. Ma egli noii si avvide che, per 
porre un ostacolo alla passione del giuoco, egli dava una peri¬ 
colosa scossa aliaLtiona fede ed all'ooesfli. 

(2) ’Tacit. annali Uè. 3. (J. 53. in una lettera deli* imperato- 
fe Til'erio' al Sertato circa il lusso.' 
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gì IX. in Francia fu solennemente appìcGato un porco, 
ohe aveva ucciso un ragazzo. In una capitale delì’Ita¬ 
lia , non ha gran tempo, sì vide una sirnile esecuEÌone. 
II popolo fu spettatore dì un giudizio, e dì un giudi¬ 
ce che, con Ludi gli apparati della-giustizia e col Jsrac¬ 
cio de’suoi ministri lece mazzolare alcuni cani, che 
avevan eominesso il delitto d’ aver seguito con troppo 
impeto il loro naturale istinto. 

Fresso gli antichi legislatori quest’errore fu anche 
più comune ciie tra’moderni. Una legge dì Dracone 
condannava alla morte il cavallo, o altro animale che 
aveva ucciso , o ci’eato del male ad alcuno (i). Pausa- 
nìa (3) ci la sapere che questa si estendeva anche alle 
co se i n an i m a le. Se u n a sta tua , u n vaso, im a colonna, 
cadendo uccidevano 0 ferivano P uomo che tali cose os¬ 
servava , 0 che vi si trovava sotto passando , un proces¬ 
so veniva subito l'onnatu, e la statua, la colonna , 0 il 
vaso micidiale condannato veniva ad esser messo in pez¬ 
zi'. I capi d’opera di Fidia e di Prassitele , erano ugual¬ 
mente esposti al rigore di questa legge assurda, e le 
muse protettrici delie arti più d’niia volta piansero in¬ 
sieme col popolo la perdita ciie si faceva delie loro più 
belle e più auguste produzioni. 

La legge di 'Oracóne non fu abolita da Solone ; e Sni¬ 
da ed Eusebio ci dicono, che questa si trovava anche 
stabilita tra molti degli antichi popoli (Ó)- Platone, Pia- 
'tone istesso non vide il vìzio dì questa legge assttrda, 
ed egli ebbe la debolezza di prescrivere un giudizio, 
ed una pena contro il glumenlo omieida , 0 P inanima¬ 
ta cosa che avesse recato P istesso male {4)' d'anto è ve- 

( i ) V* Gugl ièimo Btid. 7ièl sm c0mmniario sulla litigna 
ta) V, rau^aaia in Eìiac. 
13) V * E1 > s elj. tih, F, de pr(ejm w Fien j}g, 
(4) Si jiìmentìrm ^ nat aìiud animai y hominem interficiat ^ n/- 

si pnl^lico in certaminc id Jhceril y interfe^ti hoininis própijìfjiù 
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ro cìie gii errori dì un seoolo rimangono spesso igno¬ 
ti anche agli uomini più illuininali dell^istesso secolo, 
nel mentre che il più ignorante della posterità sorride 
suo-li errori de’suoi padri, senza però rifleUere a quel¬ 
li che i suoi contemporanei han loro sostituiti. 

Malgrado il rispetto che io ho per gli antichi legis¬ 
latori, e pel filoso io profondo che ho citato, io trovo 
puerile ed assurda questa penai sanzione contro Ì1 giu¬ 
mento 0 l’inanimata cosa. Io trovo eh’essa diseredita 
la iegffe, profanando le sue sanzioni; ch’eccita il rì¬ 
so in vece del rispetto; che può in cento casi lasciare 
impLinilo r uomo deìinquente, per punir T isLrumento 
ch’eo'li lia adoperato per delinquere; che può, in cen¬ 
to altri casi, punir maggiormente la minor negligenza 
de] padrone delia statua di Prassltele, che la negligen¬ 
za maggiore dei padrone del vaso del più ignorante 
de°'rt artefici; che può maggiormente punire l’infimo 
grado di colpa del padrone dì un cavallo, che il mas^ 
simo grado di colpa del padrone dì un cane. Senza 
romper la statua , o il vaso micidiale; senza eondan- 
jiare alla morte il giumento o il bue che ha ucciso l’uo¬ 
mo; perchè non punire la negligenza o il dolo del pa¬ 
drone del vaso, della statua, dei giumento o del bue 
in quel grado di colpa o di dolo , che dalle circostan¬ 
ze che hanno accompagnato l’evento viene indicato? 
I.a pena verrebbe allora a cadere sul delinquente, e 

hI ji/d/cièiis d^ f^^’ù’nt ^ cigronu/i ctiratores illì ^ c/uìSns fiwl- 
tjuoi propinc/ìius 7?LaifdairÌt j JadiceTì-t ^ et ^iaitmcUujn jamen^ 
tiiin extra regionis fines inicrfLciant. Qiiod si guid inaniìiie y 

pneter fiilnmn aat altad teliim dhnnitns missuni y anima homi¬ 
nem cadeniem ipsunh <kut ipsiim cmdens y priym genere pro- 
pingiiMs inter fteto praximum in idcinia ad hoc eùnstitìiat jndi- 
ceni ; atgxie luec et ctetcra y prout erga rnortiumi ipsum conoe- 
nit y prò sui ipslits y^ct eogìiationis tolies expiatiom j per/teiaL 
Qiiodifcro damnatttmfaerit y ut de animaliòus dictum est y 

fi'rjìimetiirt- de legiòt diali 
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non SLiirìsÈramento del delitto; verrebbe ad èsser prò» 
porgioiiata al grado del delitto-, verrebbe anche ad es¬ 
ser proporzionata alla sua qualità-, giacché il vaso o 
la statua che cadendo poteva al più mutilare un uomo j 
ma non ucciderlo, produrrà, nell’ istesso grado di col» 
pa 0 di dolo, una pena inferiore a quella che cadendo 
|x>teva uccidere un uomo. 

Il lettore che ha presenti le mie idee, vedrà che, 
col metodo da me stabilito, non si richiederebbe nep¬ 
pure una partìcolar legge per quest’ oggetto. 

C A 1‘ O LVII. 

DelV impunità.! 

“ VJhe nìun delitto rimanga impunito' nella re- 
pubblica; che il fuggitivo istesso succumba alla' vi- 

,, gilanza delle leggi ed alla loro sanzione ; che la mor- 
te, i ferri, i flagelli, rinfamia, rignoritinia-, la 

„• relegazione o le multe, siano sempre le appendici 
,, inevitabili della violazione delle leggi (i ); che il mal- 
,, vagio disperi tanto di scampare il loro rigore, quan- 
„ to confidar deve ii cittadino onesto dì goder della lo- 
„ ro protezione (2) ; che rinrpunità si consideri come 
3, il fomite del delitto (5) ; l’indulgenza pe’ rei, come 
„ tante insid'ie tramate contro la probità e' la cìvil si- 
„ carezza (4) ; le grazie mal impiegate, come tanti tor¬ 

ti) Peccatutn rintinm impiiiiittim sit, ne(/it>f prbfagìis (‘ttt 
ùnptinis abeati morte piectutuf y aut tfincalis ^ au£ 
Icribiis j aut ignobillter sedendo startdoifue in sacris ^ ad estre^- 
inkates regionis prodactas^ aut pccuniisy ea ipia diximus ralio- 

ne^ pc^nas luat Plato de Icgib. dmL tx. 
(2) Plato ibid* 

(3) Impimitute nihil pftriciihsins est 3 semper ad deterio¬ 
ra prolabitnr^ Ex libris Apopk, collec. a BartolomfEo Magio* 

(4) hnpwnltrm ìnìnrw. esemplimi omnibus ininrìam minaUif* 
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55 ti recati (i), il ritorno degli esuli, U Fibertà degli 
”avvinti, ii perdonò de’condannati, come 1 manife- 
•^’sti segni della decadenza di tuia repubblica (a)*’; 
ecco ciò che Platone, Cicéronfe, e l’antica filosofia bah 
pensato suirimpnnìLà, prima che alcurii moderni scrit¬ 
tori impiegata avessero la loro eloquenza per dimostra¬ 
re queste non ignorate verità. 

Montesquieu che ha cosi spesso dette' delle còse fal¬ 
se per dir delle cose spiritose; Moniesquìeu che ha 
voluto trovar tutto ne’suoi prìncipi, ma che vi ha tro¬ 
vato spesso l’errore; Montesquieu, suU’ogpUo del 
perdono e delle grazie, ha favorito il dispotismo sen¬ 
za avvedersene, ed ha mostrata la fallacia de’snoi prin¬ 
cipi volendoli applicare. Egli dice, che nelle monar¬ 
chie il principe dei^e perdonare, e la legge deue con¬ 
dannare: egli dice, che la clemenza del rrimarca è 
necessaria nelle monarchie, dove gli uomini son go¬ 
vernati dalV onore, il quale spesso esige ciò che là 
legge proibisce (5). 

Se il principe deVe perdonare, e ia legge deve con¬ 
dannare , le leggi, in vece d’essere Postaccio innalza¬ 
to dalla forza pubbllcà contro le violenze private, sa¬ 
ranno dunque i lacci tesi dal tiranno contro quella por¬ 
zione degl’ individui della società, ohe non bari sapu¬ 
to procurarsi il suo favore, e saranno Poggetto del¬ 
la derisione e del disprezzo per Io schiavo avveduto , 

Éienìift n liceat iTiipiine laidcre ^ cpiis tutùs eritat ijiiprolorujn 
i>iolentia,ì Idem ibul, 

(i) Benefactii male locata vìale/acta arhiti'or. Eiinins éxCic,' 

de I ^ • 
(a) Perditce cìinUUes ^ desperatìs omnibus rebus ^ hos ^olent 

exitus exìtiales haò'erù , ut damììati in integrnm restituantur j 

iiincti solvantury exules reducantur^ res judìcat^ rescindanlar- 
Qit^ eurn accidimt nemo ^ t/uiii inteÙigat rucrc illaìn rem* 

pnbticàm^ Cicer, vii, in Verr. 
(3) V* VI* dello Spirito delle leggi. 
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che può violare impunemente sotto gli auspicj di un eu- 
nuco 0 di una favorita, be il prìncipe deve perdona¬ 
re, e la legge deve condannare , il principale interes¬ 
se del cittadino non sarà duncfue di ubbidire alle leg¬ 
gi j ma di piacere al monarca. Se il principe deve per¬ 
donare, e la legge deve condannare , il giudice dun¬ 
que che ha esposta venale la giustizia , il ma.gistrato 
che si è reso reo di concussione e di estorsione, il ge¬ 

nerale che ha venduta all’inimico deila patria la sicu¬ 
rezza e la gloria deila nazione, il ministro che si è ser¬ 
vito del suo potere per arricchire la sua famiglia e per 
opprimere i suoi competitori, basta che conservino una 
parte delle ricchezze che hanno acquistate , per girar¬ 
la opportunamente nelle mani della concubina o del 
iavorito del monarca, quando 1 loro delitti venissero 
manifestati, per essere sicuri della loro impunità , nel 
mentre che Lutto il rigore delie leggi verrebbe a piom¬ 
bare sopra 1 infelice che non ha saputo violarle tanto, 
quanto sì richiedeva per rendersi ad esse superiore. 
5e finalmente la clemenza del monarca è necessaria 
neliOi monarchia, dowe gli uomini son governati dal- 
l onore , il quale spesso esige ciò che la legge pro/ó/- 
J”,ce , 0 bisogna dire che nella monarchia sia necessario, 
che il principio che la agire il citLadliio sia in opposi¬ 
zione colle leggi che debbono dirigerlo , ciò che sareb¬ 
be un assurdo, o bisogna dire con maggior verità , che 
il principio che anima la monarchia sia tutt’altro che 
1 onoie. Quando vi è opposizione tra alcune leggi ci¬ 
vili, ed alcune leggi delFopinione, il legislatore abo¬ 
lirà le prime , finché non abbia corrette le seconde. 
Cosi nelbt monarchia, come nelle repubbliche, egli non 
concederà il perdono a colui che ha violate le Line per 
non disiibbidire alle altre, ma toglierà T opposizione 
islesstn Questa operazione formar dovrebbe una delle 
principali sue cure; ma questa operazione sarebbe, 
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secondo il sistema di.Montesquieu, per mìe iosa nella mo¬ 
narchia, giacché le leggi dell* onore, quelle istesse che 
sono le più contrarie all’ ordine sociale ,non potrebbe¬ 
ro essere corrette, senza indebolirsi o distruggersi il 
princìpio istesso ciie secondo lui anima il governo. 

Ecco come i bei detti e le brillanti espressioni scom¬ 
pariscono agli occhi del lettore che rnedil.a e combina 
IL sistema delle cose, nel mentre die imjaongono un 
vergognoso rispetto agii spiriti superficiali e medioori, 
ì quali leggono per noja, e giudicano per consenso. 

I p r i nc i ji j d u nq n e s ta b i li ti d a 11’ a u Lo re del io S p i r i to 
delie leggi non debbono formare una valevole eccezio¬ 
ne in favore dell’impuniià nelle monarchie. Noi dire¬ 
mo che , in questo governo come in tutti gli altri, le 
leegi debbono esser dolci e moderate, ed il sovranó 
inesorabile; noi diremo che se il dritto di far là gra¬ 
zia a’delinquenti non si vuol considerare di sua natu¬ 
ra come abusivo, non sì può dubitare che , nella mag¬ 
gior parte de’casi, l’esercizio di questo dritto è una 
ingiustizia commessa contro la .società; che la cura di 

■conservare e difendere la sicurezza pubblica e la tz'an- 
quiliità privata, dev’essere il primo dovere della so¬ 
vranità; che la clemenza eh’è in opposizione con que¬ 
sto dovere, è una debolezza , un vizio manifesto; che 
la vii'tù che si chiòma con questo nome, deve manife- 
.starsi nella correzione delle leggi ingiuste e feroci,© 
non nel privarle del loro rigore ; che ogni grazia con¬ 
ceduta ad un delinquente è una derogazione della leg¬ 
ger ; elle, se la grazia è equa la legge c cattiva ; e, se 
ìa legge è buona la grazia è un a Iter. Iato contro la leg- 
se ; che neiia prima ipotesi bisogna abolirla legge, e 
ìiella seconda rtfìular la grazia ; che questa regola non 
ò suscettibile di eccezione, che in due soli casi, primo 
quando nella persona del delinquente conccrrono i 
grandi meriti personali e le grandi speranze; che ì 
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suoi Làlenti é ìe sue virtù ofjrono alia patria; quando 
nei suo delitto si manifesti piuttosto l’impeto di una 
passione, che la depravazione del cuore; quando, e i 
giudici che Thanno giudicato, ed il popolo eh’è stato 
testimoiiio dèlie sue virtù e de’suoi servigirecìami- 
110 la sua grazia, e la momentanea sospensione della 
legge ; quando , in ima parola , l’impunità, ìn vece dì 
offrire un adito al delitto, somministrerebbe un ìiico't 
faggiamento alla virtù; ecco il primo caso. Il secon¬ 
do è quello di una popolazione intera deiinqueiUei 
Quando un' g'ran nuiuero di cittadini vien .sedotto da 
uno spìrito torbido ed inquieto ; quando uria città , uh 
villaggio intero, si rende complice di un’delitto; quan¬ 
do la pena dalla legge prescritta lascerebbè un vuoto 
pernicioso 0 neìla popolazione, o nell’agricoltura , o 
nelle arti, allorala salute della repubblica che dev’ es¬ 
sere la suprema legge d'elio stato, può esigere il si¬ 
lenzio dalla pàrticolar legge che destina a claschedun’ 
complice la sua penà ; allora la paterna mano,del pa¬ 
dre della pàtria può sottoscrivere il decreto dei per-, 
dono 0 della pace; allora la .spada della giustizia, do¬ 
po aver percosso il capri degli autori del delitto e de’ 
principali rei, può esser riìnessa nel .suo fodero sen¬ 
za recar detrimento alcuno alla pubblica tranquillità. 
Fuori di questi due casi', io non né veggo altri che, 
supposta la perfezione delia criminal legislazione ecì 
il vigore dèlia giustizia pubblica', richieder debbano 
r impunità. 

La reggia, il trono, il tempio e l’ara, offrir non 
dovrebbero asilo alcuno al cittadino che ha violata la 
legge; non dovrebbero chiuder le loro porte alla giu¬ 
stizia che va a cercare la sua vuttìma, e che dovrebbe 
avere il dritto di strapparla dalle braccia del re, dal 
grembo istesso di Giove. La maestà del trono, la sede 
del re, il tempio, V ara, F immagine dei numemolto’ 
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Uingl dall’esser vilipese verrebbero onorale dal trlon" 
fo delia gÌLis(,Ì2Ìa e delle leggi (V), 

La remissione della parie offesa non dovrebbe nep¬ 
pure riebianjare in qualunque caso l’IntpnniLà del de¬ 
linquente 0 la diminuzione della pena. Il dritto di pu¬ 
nire è del sovrano ebe ia la legge, h del magistrato 
che rapplica a’ particolari casi, e non deUoffeso. L’og¬ 
getto della legge, come sì è dimostralo, non è la veri- 
delta, ma la correzióne e l’esempio. L’offeso può ri¬ 
nunziare alla riparazione del danno, ma non può pri¬ 
vare la società di un esempio, ed il sovrano di un drit¬ 
to che non si appartiene più al cittadino, da che Io ha 
depositato nelle sue mani. 

ÌVÌolto menò ammetter si dovrebbe come un ragio- 
nevol motivo d’ impunità il perdono che sì suol prò- 

(t) Nel capo Kxxv. di onesta seconda j c^oye si è para-- 
goaato lo sviJtippo del sistema pedale collo sviluppo della so¬ 
cietà istessa^ si è mostrata l'brigine degli asili. Si è detto cho 
nel tempo j nel ({naie si conservava aixeora Ja naturale indipen- 
chnza tra gl" indivìdin'delia barbara società ^ per porre un fre¬ 
no alla vendetta deli* offeso, per lare clic il suo sdegno si raf- 
freddaa'se in maniera da potersi dar luogo alla transazione, il 
primo passo che si lece , tu di stabilire gH'asili, i'quali pro¬ 
duce vano quesp sahuare effetto, il difetto delle leggf e della 
forza pu]>3>iicaj 1* imperfezione dì questo paseeme stato dellq 
socier.à, richiedeva questo rimedio cosi Opportuno in quello sta¬ 

to di coso. Ciò che ci dice Diodoro Uè, n i. suIDasilo dì Sa¬ 
motracia, ciò che ci dice Pausania (bi Jtàci’s et 'Acàaicis ) 
svdP evento di Filone i ìf'uggìto nei tempio di Minerva ^ ciò elie 
ci dice Giustino (/disiar^ liè, xxviir. cap, 3.) sull" evento di Lao- 
damia riluggita nei tempio di Diana ; e ciò che e" indicano i tra- 

i f: r G r cc i , e t r a g i i al £ ì' i Eiir i picle Andmma ca v. 3 5 6. j e 
farr^nu v, ei prova la verità di questa nuova 

idea che noi aJ)]>iamo appoggiata su i più lumtno.n documenti 
dèlia storia eroica , e non per altro motivo abbiamo qui ricor¬ 
data a gÌh legge j se non per luostrargli , come le reliquie deìi^ 
primitiva barbarie si conservano nello stato della società più ci¬ 
vilizzata , senza riflèttere alla diversità infinita delle circosunze 
che rendono ùtile in un tempo, ciò che non solo diviene inutiiej 
ina anche perìnoioso in xm akro^ 
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meUere ad uti GOinpliee per la scoverU degli 
Oliando la santìLà delle leggi non fosse incompatnode 
Jon un rimedio elle ha il più vile LradiiiienLo per me?:- 
20 j quando non fosse un mdijìio di debolezza e d’im¬ 
potenza > il vedere che la legge implora raialodl Giiì 
i’ offende ; quando 1* esperienza non ci avesse mostrato, 
che in questi casi il più malvagio è ordina riamenleque- 
fvli che scampa il rigore della pen^ j la sola ragione 
bastar dovrebbe per distogliere il legislatore dal ricor¬ 
rere a questo rimedio , il quale non solo è ineflteace a 
produrre V effetto che si desidera, ma può divenire la 
causa dell’effetto opposto. 

La speranza, o la sicurezza dell’impunità conces¬ 
sa alla delazione del complice, in vece di distogliere , 
renderà più ardito il malvagio avveduto ad intrapren¬ 
dere il delitto che ha bisogno del concorso dì più uo¬ 
mini. IVima di sedurre i suol compagni all’ intrapre¬ 
sa del delitto, egli ha già concepito il pravo disegno 
d’immolarli alla sua sicurezza , quando vedesse pros¬ 
sima la scoverta de’rei. Gìascheduno de’suoi compagni, 
prima di aderire, formerà l’isLesso disegno. La spe¬ 
ranza dell’impunità ablignerà ugualmente In tutti que¬ 
sti perfidi cuoì'i, e li rendei’tà più arditi all’ intrapre¬ 
sa. Ciascheduno vedrà nella delazione il .suo sicuro asi¬ 
lo, e con questa lusinga il terrore della pena sarà ugual¬ 
mente indebolito in cìasciieduno de’complici dalla co¬ 
mune speranza dell’ impunità; il defìtto sarà incorag¬ 
gialo dal mezzo istesso che la legge adopera per punir¬ 
lo; ed il legislatore deluso nelle sue speranze vedrà 
con rimorso ì funesti effetti di un rimedio die, ancor- 
ehè utile, dovrebbe essere abbandonato come contra¬ 
rio alla veneranda dignità ^Ife leggi. 
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CAPO LVOL 

Concliiusione ài questo terzo libro. 

J)opo aver mostrali i funesti effeLti degli opposti 
vizj deli* indulgenza e della lerocia , dell’ impunità e 
deL'soverchio rigore, dopo aver proscritto dai codice 
penale tutto quello ch’era straniero a’suoi oggetti, e 
che rinteresse, l’ignoranza e la Superstizione vi ave¬ 
vano intruso; dopo aver enumerata e divisa nelle va¬ 
rie classi la confusa serie de’delitti, dopo aver porta¬ 
to l’ordine e la chiarezza in questo caos informe; do¬ 
po aver distinti i delitti per ìe loro qualità e pe’ ìoro 
gradii pe’varj patti che con essi si violano, é per la 
maggiore o minor malvagità che si può mostrare nel 
violarli; dopo aver ridotte ad una generai misura tut¬ 
te quelle circostanze che in uno stesso delitto indicar 
possono questa maggiore o minor malvagità che ne for¬ 
ma il grado-, dopo avere osservati, misurati è distin¬ 
ti, tutt’i materiali delle pene,«sviluppati i generali 
principi che debbono dirigerne i’uso ; dopo aver por¬ 
tati i nostri sguardi profondi su ivarj gradi d’infan¬ 
zia e di maturità de’popoli, su i var] loro governi, re¬ 
ligioni , caratteri, costumi, climi, situazioni, ricchez¬ 
ze , produzioni, terreni, in poche parole, su tutte le 
diverse circostanze politiche, fìsiche e morali de’ popo¬ 
li, ed osservata l’influenza che queste aver possono, 
sul sistema penale; dopo aver fatto vedere quali siano 
i confini degli spazj delle pene nella moderazione com¬ 
presi; e dopo aver cercato nella ragióne, nella giusti¬ 
zia , nell’ interesse pubblico e nell’ oggetto istesso del¬ 
le pene ì motivi che debbono distogìieré il legislatore 
dall’oitrepassa.rlì; dopo aver mostrato come i materia¬ 
li delle pene,-in questi spazj compresi, si raoltlplìchi- 
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no e s’equilibrino a quelli de’ delitti tra le mani del 
legislatore umano e filosofo, e sì diminuiscano tra quel¬ 
le dello stólto e del tiranno ; dopo aver combinato il 
sistema del podice penale con quello della procedura ; 
e mostrata la possibilità di distruggere rarbitriqdel 
giudice nella destinazione della pena; dopo avere, In 
una parola , coir una e coli’ altra parte delle crimina- 
^ leggi mostrato, come allontanar si possa dall’ inno¬ 
cente lo spavento , dal delinquente la speranza , da* 
giudizj l’errore , e dalle condanne l’arbitrio i noi pos- 
siam lusingarci dì aver corrisposto al vasto piano che 
ci eravamo proposti in questo libro. Ma questo piano 
Sara forse creduto mancante, per non aver lo scritta 
una sola parola sopra un oggetto così interessante , co¬ 
llie lo è quello di prevenire i delitti 1 La mia apologia 
è cosi evidente, come lo è la causa istessa che la pro¬ 
duce. Se Io non iscrivessi la Scienza della legislazione, 
ma la scienza delle criminali leggi; se le mie vedute 
sì limitassero a questa parte sola di questo immenso 
edificio, questo importante oggetto non sarebbe sicu¬ 
ramente sfuggito dal mìo esame. Ma quest’ oggetto non 
e fprse sparso ìn tutta l’opera che io scrivo ? 

Qual altro è il mezzo di prevenire ì delitti, se non 
quello di perfezionar la legislazione ? Tutte le sue par¬ 
li non corrispondono forse a questo fine? Qualunque 
sia la loro particolare destinazione , l’effetto della lo¬ 
ro perfezione non è forse costantemente, combinato con 
quello, del quale qui si parla? 

pe le leggi politiche, ed economiche son destinate a 
nioltiplicar gli uomini, a richiamar le ricchezze nello, 
statoed a ben partirle; se i loro mezzi sono la sud¬ 
divisione delle proprietà, la moltiplicazione de’ pro- 
pnetarj, la diminuzione de’violenti celibi, la distru¬ 
ttone degli ostacoli che si oppongono a’progressi del- 
4 '‘S''icoUura, delle arti e del commercio ; la correzio-. 
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ne e la pèi-fezloiie del sistema delle coalelbuzioai e de’ 
dazj ; il loi-o equilibrio co’ bisogni dello stato e cbl- 
ì’ opulenza pubblica ; la difesa del colono, dell’ artista 
e del negoziante dalle ingiustizie, dalle vessazioni, e 
dalle trame di una percezione iniqua e dispendiosa ; 
la soppressione ecì il compenso delle cause che restrin¬ 
gono le ricchezze in poche mani, che le richiamano 
nelle capitali, che ve le lasciano ianguire senza ritor¬ 
no nelle provi nei e e senza scolo ; se questi sono gii og¬ 
getti e i mezzi delle leggi politiche ed econòmiebe (i), 
chi non vede che i loro effetti saranno necessàriainen- 
te combinati colla diminuzione di tutti que’delitti che 
procedono dal celibato violento; dalla difficoltà de’ina- 
triirionj ; dal ristagno delle proprietà; dalla preferen¬ 
za che si dà all’ozio, quando la fatica non ci sommi¬ 
nistra quel che fa d’uopo per vivere con un certo co¬ 
modo; dalla necessità di violar le leggi, quando que¬ 
ste non provveggono alla nostra conservazione ed ai 
nostri bisogni; dalla discordia, dalle violenze, da’ri¬ 
sentimenti e da’vizj che produce e promuove l’ ecces¬ 
so deU'opulenza da una parte, e l’eccesso delia mise¬ 
ria dall’altra ? 

Sei’ immediata desti nazione delle leggi criminali è 
di ]iunìre i delitti, qual altro e il lor oggetto, quale 
il loro effetto, se non quello di prevenirli ? Quando la 
sicurezza della pena fosse costantemente accompagna¬ 
ta alla volontà di delìnquerè in quanti casi T ostacolo 
della legge Lrionlerebbe deli’impeto delle passioni? 
11 solo timore dell’ infamia ben maneggiato non baste¬ 
rebbe forse a prevenire due terze parti ne’delitti che 
sarebbero suscettibili di questa sanzione? Un piano 
di procedura , qual è quello che si è da noi proposto^ 
quanti delitti preverrebbe ne’giudici, quanti ne pre^i 

Xi) Vedi I’ antecedente libro. 

Tomo If', m 
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verrebbe negli all ri. ministri delia gius tizia j quanti 
ne preverrebbe in tutti gli altri ordini dello stato? 
Quando il potere, la nobiltà , le ricchezze non fossero 
un lìtolo d’impunità ; quando T irriparzialità della leg¬ 
ge fosse unita all’ imparzialità' de’ giudizj, le oppres¬ 
sioni sarebbero meno frequenti,e meno frequenti sa¬ 
rebbero le illegali vendette. Il potente rispetterebbe 
il debole, eà il debole oppresso, in vece d’Impugnare 
il pugnale, ricorrerebbe alle armi della giustizia per 
vendicare i suoi.torti. 

Se r oggetto deile leggi che riguardano l’educazio¬ 
ne, i cóstunii e r istruzione pubblica ,è di formare il 
cuore e lo spirito degl’ indiyklur della società, di con¬ 
durli alla virtù per la strada isLessa delle passioni ; di 
aggiungere al timore delle pene pe’delitti la speran¬ 
za de’premj per la virtù ; di sostituire a’pregiudizi 
ed agli errori i rtiini e le verità, dì distruggere quel- 
rignoranza che, nascondendo all’uomo i suoi veri in¬ 
teressi, lo conduce a’vlzj che sono gli esordj de’delit¬ 
ti ; lo induce a quelle azioni, dalle quali questa cogni¬ 
zione sola de’suoi veri interessi bastereBlse a disto¬ 
glierlo; lo priva di quell’elevazione di animo che si ri¬ 
chiede, per conoscere ed apprezzare i piaceri della vir¬ 
tù e della stima di sfe medesimo; gli fa cercare ed ot¬ 
tenere i suffragi delFopinione pubbUca in quelle azio¬ 
ni Istesse che dovrebbero privamelo; gH fa confonde¬ 
re le idee del bene e del male, e Io priva fin anche de’ 
rimorsi ; se tale è lo scopo di questa parte della legis¬ 
lazione (i), la diminuzione de’delitti non ne sarà forr 
se la conseguenza?' 

Se le leggi che riguardano ia religione, son desti¬ 
nate a proteggere e conservare il vigore di questa for¬ 
za così efficace, a contenere le passioni' degli uomini e 

(i) Vetli nel piano generaìe dì quesu opi^r;^ V anaìin ckl 
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à dirigerli al bene, «nche allorché son lontani dagiì 
occhi delia legge e de’snoi^minisLri ; se i loro princi¬ 
pali oggetti son di evitare 1 due estremi. vàie a dire 
r irrèligioi'*^ ® la stipérstizloiie, de’ytiali, il primo prl- 
ia io stato del vantaggi dì questa forza, e Taltro ne 
fa r ìstruménto dé’.deiitti-, della corruzione e dell’i- 
giioranza. Se il disprezzo de’numi e le false massi- 
ine di religione 5 se l’orgoglioso ateismo - e la fanati¬ 
ca superstizione bau forse cagionati più delitti tra gli 
uomini j che non ne haii prodotti tutte le altre cause 
insieme bombì nate, se i mèzzi che impiegar debbono 
le leggi per evitare questi due perniciosi estrérhi, cor- 
reggono con temporanea niente, come si vedrà a suo 
luogo (i), un altro prodigioso: numero dì mali, de* 
quali il comune risultato è la . pubblica, depràvazionej 
chi non vede quale argine vigoroso innalzato viene da 
questa parte delia legislazione contro il torrente dei 
delitti? . 

, Se le leggi civili, vale a dire quelle che riguarda¬ 
no la proprietà e gli acquisti, son desfinate a difende¬ 
re le private facóità contro le trame, dell’avidità e del¬ 
la frode (2); quando la scienza legis'lativa avrà perfe¬ 
zionata (Questa parte della legislazione ,! delitti, de’ giu¬ 
dici, le prevaricazióni degli avvocati e le usurpazio¬ 
ni de’potenti saranno forse cosi frequenti? ■ 

Se Hnalmente l’oggetto .delle-leggi che riguardano 
la patria potestà ed il buon ordine delle famiglie, è 
d’innalzare un tribunale tra le mura domestiche; di 
dare alla famiglia un magistrato ed un codice ; di non 
lasciare im'punitì que’ delitti che l’ambre e l’onore ob¬ 
bligano ad occultare, ma che la paterna mano puni¬ 
rebbe net silenzio, quando avesse il dritto di farlo ; dì 

, (() Nel V,^uost' opera, Ve«oóisi nel piano generale (leì-- 
J’opera j clie iio premesso l' analisi di ijuesto libro, 

(2) Vedi al citato piano /’ analisi del lib, vi. 
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il', tare gl’incliviciui fieli a soci età fin dal laro nascere 
ad una dipendenjia dok-e , perchè teniperaU dali’amo- 
rej elì'ieacej perchè córnhinata colla vigilajiza; utile, 
perchè correggerebbe ii vizio , alÌQ.reliè non ha ancora 
avuto il leiD'po da rortìficarsi; se questa è la destina¬ 
zione di queste leggi, quando esse loggia te fossero sui 
piano che sarà da noi proposto (ì), quanti obbrobrj 
di meno nasconderebbero le domestiche mura, quan¬ 
te conlaminazioni di meno solVrirebbero i letti degli 
sposi , quanti libertini di meno conterrebbe la società! 

Ecco come tutte le ptsrLi della legislazione concor- 
l’erebbero a prevenire i delitti, ed ecco come in una 
buona lègisiiizìone le leggi che sembrano più dispara¬ 
te tra loro , si soccorrerebbero scambievolmente, e ten¬ 
derebbero a produrre etl'ctti comuni. 

(Questa verità sì renderà più evidente nel seguente 
libro. 

Fine dèi terzo lihro. 

(i) Nell’ ultimo libro di opera , e die è stato accenUvTLo 
ael p’aiio generalf. ■ 
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Delle leggi che riguardano V educazione, 

CAPO I. 

I N T È 0 D TJ Z r 0 K E. 

rr . 
M ig ti0 t.o spj!Io pe reorre f ni via ggia Eore ar d i to. 

Boschi orribili , maremme perigliose , aiitrispavenEe- 
.voli, eespiigii impenetrabili, strade àngtisLe, tra loro 
intrigate e senza traccesi offrono In ogni passo a’siiói 
sguardi intimoriti. L’astro istesso del giorno, oscura¬ 
to da dense nebbie , rare volte somministra un’ineer- 
ta e momentanea giuda che diviene anche imitile per 
gli oslaGoli del suolo. A misura che s’inoltra, si moL 
tiplicano gli ostacoli, il dubbio dell’ inaccessibilità si 
lortifjca, e s’indebolisce la speranza di sonnonlarlì. 
Un silenzio spaventevole non viene interrotto che da’ 
sibili de’serpenti, da’ruggiti delle fìere e dalle imiti¬ 
li grida deir atterrito peregrino. Pochi scheletri spar¬ 
si nel vasto spazio sono le sole ves'tigia umane che in¬ 
contra nel lungo, cammino, e sono i tristi monuuien- 
ti della sorte di coloro che ì’han preceduto. La natu¬ 
ra vaga e ridente altrove, pare che abbia- in quello 
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spazio Impiegale UiUe le sue Ibrze per mostrare i suo! 
prodigi sua istessa deformità. L’eccesso delio 
spavento-raddoppia le forze del viaggiatore, e la sua 
costfipza viene linalmente premiata.'Un miovo cielo, 
una nuova terra si presenta tutto ad un tratto a’suoi 
occhi. Un vasto piano sparso dì piante e di fiori, ir¬ 
rigato da placidi fiumi, e diviso da strade amene e fre- 
(]uentate , forma il contrasto più delizioso'tra lo spa¬ 
zio-percorso, e quello ch’egli deve percorrere. L’ul¬ 
timo passo è già dato j il peregrino è già su’ limiti del 
nuovo suolo i e nel mentre che il suo corpo cerca in un 
breve' riposo il ristoro delle sue forze, il suo cuore pe¬ 
netrato da’ teneri senl.imenti della riconoscenza , be¬ 
nedice la tutelar Divinità che l’ ha protetto nel peri¬ 
glioso Cammino. 

Ecco i due opposti stati, ne’quali si è ritrovato e 
si ritrova oggi il mio spirito. Scrivendo 11 libro del¬ 
le criutinali leggi io non. ho avuto che orrori innanzi 
agli occhi,che ostacoli da superare, creduti finora in¬ 
superabili, che errori da contrastare, pregi.ndizj da 
urlare, Interessi privati da ledere, mostri antichi e 
fiere'spaventevoli da combattere. L’esj>erienza, que¬ 
st’astro della ragione, invece di guidariiu , non facea 
che aumentare la mia incertezza, mostrandomi l’im¬ 
perfezione delle antiche e moderne legislazioni, e Tìnu- 
tlUtà degli sforzi che si sono fatti in LuLt’i tempi, per 
correggei-e e perfezionare questa parte la piu antica e 
la più viziosa de’civill codici. Se io consultava gli an¬ 
tichi scrittori, in compenso d’un picciolo numero di 
verità rare volte applicabili allo stato presente delle 
cose,io trovava un ì in mense numero dì errori. Se con¬ 
sultava i moderni, io trovava un minor numero di er¬ 
rori, ma anche un più piccolo numero di verità, e ne¬ 
gli unì e negli altri F impossibilità riconosciuta di per¬ 
fezionare questa parte della legislazione. 
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La giurisprudenza romana, composta da’ varj fram¬ 
menti delle leggi d’un regno eroico-, di una repubbli¬ 
ca aristocratica, di una democrazia mista e eli un di¬ 
spotismo ora simulato , ora feroce, ora dolce ed ora su¬ 
perstizioso e fanatico, m’immergeva in un laìaerinto, 
nel quale in ogni passo io vedeva il rischio d^ perder¬ 
mi. La giurisprudenza posteriore , e quella particolar¬ 
mente de’nostri tempi, qual altro caos presentava ai 
miei occhi, quanti altri ostacoli opponeva essa alla sco- 
verla dell’ignorata verità ! liscio impegno d’osserva¬ 
re ciò che si era pensato , scritto e stabilito ne’ yarj 
tempi, ne’diversi stati delle società e ne’governi^di- 
versi, non avrebbe dovuto forse bastare a scoraggiar¬ 
mi da un’ intrapresa , nella quale gl’istessi soccorsi di¬ 
venivano ostacoli, e le guide che mi si offerivano, non 
servivano, ad altro che a facilitare il mìo smarrimento? 

Se a’ dubbj dell’ intelletto noi uniamo quelli del cuo¬ 
re, s’ immagini ognuno, qual doveva essere il mio sta¬ 
to nel vedermi sempre in mezzo a due estremi ugual¬ 
mente perniciosi, i pericoli delV innocenza ed i ma¬ 
li dell' impunità. Costretto a ser^re quella linea ch’è 
ugualmente lontana da questi due estremi,qual timo¬ 
re doveva accompagnare ogni mio passo, quante mi¬ 
sure da prendere prima di darlo? 

L’interesse personale istesso non doveva forse unir¬ 
si alla congiura di tutti questi ostacoli? La sorte di 
tanti' infelici che hanno'avuto il coraggio.di combatte¬ 
re le classi più potenti della società e gl’interessi de’ 
corpi, non doveva forse annunciarmi i rischi, a’qua¬ 
li io mi esponeva imitandoli? 

Finalmente il bisogno di osservar sempre gli uomi¬ 
ni daU’aspetto del delitto e della malvagità.; non do¬ 
veva forse accrescere il mio scoraggiamento coll’esage¬ 
rarmi di continuo la trista e perniciosa idea dell’inu¬ 
tilità degli sforzi per migliorarli? 
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_ Ecco la fedele dipìnLiira dello stato , nel quale ii è 
ritrovato il mio spìrito , durante il tempo che ini so¬ 
no occupato delle criminali leggi. Qual dilTerenza con 
quello nel quale oggi si ritrova? 

Una serie d’idee consolanti e piacevoli si presenta¬ 
no alla mia ragione. Il loro oggetto non è di punire 
il delitto, e di atterrire il malvagio j ma di premiar 
la virtù, e d incoraggiare l’eroe. 

Ea prima parte di questo libro nii obbliga ad osser¬ 
var 1 uomo m qiiella età , nella quale non lia ancora 
ava Lo il tenipo di corrompersi* 

La seconda mi obbliga ad osservarlo in quell’età 
n eli a quale, p r e pa rato d all’ edu c a x ione ed ah b an d o n a- 
1.0 all miinediata dipendenza delle leggi, dev’esser 
condotto alla virtù per la strada istessa delle passioni. 
La finalmente nii obbliga ad o.sservar l’iiomo in 
quello stato d’istruzione eh’è necessaria per conosce¬ 
re i suoi veri interessi, per distìnguere i vantago-i rea- 
Ji dagli apparenti, per esser libero da quegli errori 
che ci fan premiere I prestigi della virtù per la virtù 

Yn ’ p e i prestigi 
della felicità per la felicità reale. * ” 

L’esperienza , molto lontana dall’indebolire le mie 
speranze , non fa che renderle più vìve cogli esempi 
che mi offre, in tutte l’epoche de’tempi, e presso le 
vane società. Essa è quella che mi fa vedere in quella 
celebre repubblica della Grecia Ì prodigi dell’educa¬ 
zione^, e r alterazione che questa recato aveva nella na¬ 
tura istessa dell’uomo. Essa è quella che mi fa vede¬ 
re ni Isparta il candidato (i) che, escluso dal consiglio 

e trecento, gode die nella sua patria si sian trovati 
trecento nomini più degni dì lui ; il fanciullo che spi¬ 
ra sotto i colpi di probazione che riceve sull’ara di 

(i) Detto da Plutarco il Pederato Cm <vV, 
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Diana/senza dare 31 minimo segno eli rìsenlìmenlo o 
di dolore (i); r.Elebo che, nelle giovanili p,tigne dal¬ 
la legge prescritte, muore piuttosto che dichiararsi 
vinto (2)j la vedova che ringrazia i numi che il suo 
sposo sia morto difendendo patria ; e le madri di co¬ 
loro che perirono nella battaglia di Leuctre, congra¬ 
tularsi a vicenda , nel mentre che le. àìtré vedevano 
piangendo il ritorno de’loro figli vivi ma vinti (3). 

Passando dall’ educazione a’ costumi, P esperienza è 
quella che mi fa vedere in Roma i costumi riparare,e 
supplire per tanto tempo a’vizj ed a’difetti dePe leg¬ 
gi, dèlia costituzione e del culto istesso. Essa è quèl^ 
la che mi mostra P eccesso della patria potestà danna 
parte, e la moderazione, colla quale se ne faceva uso 
dalPaltra; la libertà del divorzio e la perpetuità de’ 
coniugi per più secoli; tanta crudeltà nelle.leggi pe¬ 
nali , e tanto rispetto' per la vita de’ cittadini ; tanti 
disordini e si poche rivoluzioni; tanti principi d’op¬ 
pressione nel sistema del governo,è tanti istrumenti 
di libertà nelle virtù degl’ individui ; ttanta ambizióne 

(1) Tutti gli antichi scrittori mostrano la loro rneravigìia del¬ 
la prodigiosa tolleranza (le’fancintli spartani nel soffi-ire q.uesta 
flagellazione, die in ogni anno si taceva loro sull’ara di Diana j 
per mostrar loro, dice Senol'onte, che colui che soffire per breve 
tempo il dolore, gode quindi per lungo tempo delle Iodi* Tàrtf 
d-2 J'aJiwC'at x«(' e’v tbtw y ori x^òvov 
«Xj-i/treirTZ*, itù\m èu^oxifiodvra it/ip^euvìa-^ou. Eìiano, 
IMiitarco 5 Cicerone, e molti altri antichi scrittori ci assictivano, 
die alle volte morivano in cfriestaSageMazione, senza neppure man¬ 
dar Inori im sospiro. Vedi Elian. IH. xiii.j Plut. de 
Lacoaicis eCicer. Tusc, qiusst. IH. 11. e v, e Seneca in quel suo 
Opuscolo ove esarhina la questione, come àirnengache, essendovi 
Zina provvidenza } i virinosi soffrane dc‘ inali, 

(2) Àdolescentuvì,} dice Cicerone Tasc. IH.v.ygreges Lncedos- 
manc vidimiis ipsi incredibili contentiene cerfaniej pugnis , eaì,~ 

cibiiS’y nngnibnS) morsn denique^ ut eranimarentnr prinsqnam 
se victos faterentur. Vedi anclie Seneca de Beneficiis Uè. v. 

(3) Vid. Phit. m Agesìl. et VanEisX. xi i. cap. iQ. 

i 
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nel senato, e tanta moderazione ne'senatori; tante? 
odio nella plebe, e tanta dolcezza ne’suoi risentimen* 
ti; tanto orrore per la monarchia, e tanta confidenza 
nella virtù deli’onnipotente dittatore. L’esperienza è 
quella che mi mostra il trionib de’costumi sulla su¬ 
perstizione ìstessa. Essa è quella che mi fa vedere ìn 
mezzo agli dei abbominevoli della pagana mitologia, 
tra gli altari del delitto e delie passioni, il vizio di¬ 
sceso invano dal soggiorno eterno, e vigorosamente 
respinto da costumi. Essa è quella che mi fa vedere 
applaudita la virtù di Lucrezia , nel mentre che si ce¬ 
lebravano le dissolutezze di Giove; l’impudica Vene¬ 
re adorata dalla casta vestale; l’intrepido Romano sa¬ 
crificare alla Paura , ed invocare il dio che aveva mu¬ 
tilato il padre, nei mentre che moriva senza risentir¬ 
si sotto ì colpi del suo; in poche parole la santa voce 
de’costumi più forte di quella degli dei , conservare 
la virtù sulla terra, nel mentre che pareva che rele¬ 
gasse ne’cieli il delitto coi delinquenti. 

L’esperienza ìstessa al contrario è quella che mi 
mostra r impotenza delle leggi senza i costumi (i). 
Essa e quella che mi fa vedere, come in una società 
corrotta, i rimedj che si oppongono alla corruzione del 
popolo divengono essi medesimi una sorgente di cor¬ 
ruzione. Essa è quella che mi fa vedere come la cen¬ 
sura, destinata a conservare ì costumi, diviene in un 
paese corrotto un* inquisizione detestabile, un flagello 
spaventevole, un istrumento delle oppressioni, delle 
vendette, degli attentati di coloro che apertamente al- 
^ccano la sicurezza de’cittadini ; come, invece di re¬ 
primere la depravazione de’costumi, essa la sostiene 
e la fomenta , ponendo ignominiosi tributi sulla cor¬ 
ruzione pubblica, sulla prostituzione, su’ delitti ìstes- 

(0 Ifges sine mùrUus t'anre proftciunt/ Horat. lii>, 111. 
ed. 34- " 
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SI ■ come in véce eli reprimere la bassem e la viltà , 
èssa riempie la città 'cji.delatori e eli spie’, d’anime vi¬ 
li e di mercenari brami'che 'proteggono iV vizio che 
li , e perseguitano la virtù che li'disprezza. Es¬ 
sa è'quella che' mi fa vedere, come la religione istes- 
aa la più santa diviene in un paese corrotto una sor- 
gente feconda dì mali e di delitti. Essa e quella che 
mi'fa vedere il tempio e l’ ara del Dio della giustizia 
divenire i! mercato, dove F empio va a comprare 1 e- 
spiazione delle sue colpe eolie offerte duina porzione 
delle sostanze che ha rapite al pupillo ed alla vedova, 
e a sostituire con questo mezzo la tranquiilita deli in¬ 

nocenza a’rimorsr dei delitto. . . , 

■ Tassando rmahiisnte da’costumi all istruzione pub¬ 
blica , r esperienza è quella che’mi fa vedere nelle ■mo¬ 
derne società europee l istruzione e i lumi diminui¬ 
re i tristi effetti della corruzione, ed innalzare il so¬ 
lo argine che oggi sì oppone a’progress? del dispoti¬ 

smo e della tirannide. 
Che ne sarebbe di noi, se in mezzo alla depravazio¬ 

ne de’nostri costumi, a’vizj della nostra educazione, 
ed all’imperfezione delle nostre leggi, se, in mezzo 
ad un milione e quattrocenlomila uomini sempre ar¬ 
mati , e sempre pronti a difendere gli attentati de pa¬ 
droni dell’Europa , i 'liberi scritti de’ hlósori non in¬ 
culcassero i luminosi principi della movale , non com¬ 
battessero il vizio , non facessero arrossire il tiranno? 
Che ne sarebbe di noi, se F opinione pubblica 4ai det¬ 
ti scritti maneggiata e diretta, non covrisse d’infamia 
il monarca disordina una legge ingiusta, il ministro 
che la propone,ed 1! magistrato ghela fa eseguire?Che 
ne; sarebbe di noi, se i colpi arbitrar) dell’ autorità on- 
■oipoLciite appena scagFiaù non incontrassero mille 
penne ardite, che li manifestano a tutti i popoli in¬ 
sieme coll’ignominia de’loro autori? Che ne sarebbe^ 
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di noi, 5e le virì.ù de’nostri priucipt non trovassero 
de’panegirisLi eloquenti, e.i loro vizj degli acensato- 
ri arditi? die iie sarebbe di noi, se: nelie, nostre mo¬ 
narchie la voce della libertà non si facesse inai senti¬ 
re al popolo, e non gli,rlchiamasse ia memoria de’ suoi 
preziosi ed inalienabili dritti? Che ne sarebbe final¬ 
mente^ di noi , se i nostri monarchi istruiti da tanti la¬ 
minosi scritti non avessero imparato a conoscere, cho 
i loro inLeressi sono conibinali con quelli de’loro po¬ 
poli, che la loro forza dipende dalla piiloblica prospe¬ 
rità, e che. il loro trono è .sempre vacillante, la loro 
corona sempre precaria, il loro Impero sempre debo¬ 
le e sempre esposto, finchfe non è sostenuto jialla feli¬ 
cita e dai! amore di coloro che debbono difenderlo? 

_ Ecco come r esperienza de’varj tempi e delle va¬ 
rie società, viene in mìo soccorso per animare le mie 
speranze. 

La ragione non fa cae confermarle. Essa mi dice: 
se r educazione in Isparta , se i costumi senza l’educa¬ 
zione in Roma, se nelle moderne monarchie l’istru¬ 
zione pubblica senza T educazione e senza i costumi, 
liauno avuto tanto potere ; cpiale sarebbe li loro vlgo- 
le, quali sarebbero i loro effetti, quando queste tre for¬ 
ze venissero insieme coiìdjinate e dirette da una savia 
legislazione ? 

Se il fiero Licurgo Col soccorso'dell’educazione po¬ 
tè formare un popolo di guerrieri fanatici, Insupera¬ 
bili nelladestrezza, nella forza e nel coraggio, per qnai 
motivo un legislatore più umano e più saggio, non po¬ 
trebbe egli formare coll’ iste.sso mezzo un popolo di cit¬ 
tadini guerrieri, virtuosi e ragionevoli ? Se Teducazio¬ 
ne misparta ha potuto inspirare alle donne istesse una 
grandezza di animo'ed una forza che ci sorprende, per 
qual motivo non si potrebbe sperare d’inspii'ar ’loro 
coli istesso mezzo de’senti menti'nobili e genero.ii', prò- 
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prj a renderle più utili e più preziose alla patria, più 
care a’loro sposi ,'e più rispettabili ai loro ligii? Se un 
educazione ctie combatteva la natura ebbe tanta forza, 
perchè non dovrebbe averne altrettanta quella che la 
secondasse e la soccorresse ? 

Se tra le domestiche discordie e le guerre stranie¬ 
re; se tra’perpetui contrasti deli’ambizione e della li¬ 
bertà , del patriziato e della plebe, del senato e de’ tri¬ 
buni; se, sotto una costituzione sempre incostante ed 
un governo sempre alterato; tra una religione senza 
inorale, ed un culto che poteva corromperla allignò la 
virtù tra’Romani; perchè non potrebbe essa gerrno' 
glia re nei seno della pace e della tranquillità , in go¬ 
verni già l’assodati e stabili, accanto ad una religione 
dio perfeziona la morale, e soccorre il magistrato e 
la legge? 

Seia penna del politico, del moralista, dell’istori 
co e del poeta, psrsèguitala da! governo , sp>Ìata dal 
inqglstrato , privata di libertà dalla legge, calunniata 
dal fanatico e dal potente, ha, malgrado tutti questi 
ostacoli, prodotti i più grandi elfettì nelle moderne so¬ 
cietà dell’Europji, che non dovremmo noi sperarne, 
<!uaiido il governo rincoraggiasse, il magistrato la 
protegesse, e !a legge , senza privarla di libertà, la fa¬ 
cesse concorrere a’suoi disegni ? 

Se i progressi delie cognizioni e de’lumi, ci han 
data , per così dire, lei forza di dominare la natura , e 
dì farla servire a’nostri disegni ; se ia mano potente 
dtdruomo dirige il fulmine, soggioga i venti, imjio- 
lic leggi alle acque, dà a’vegetabili ed agli aniniaii 
jiuòve qìialità individue , crea, per così dire, negli uni 
e’negli altri nuove spezie secondarie, fonna ed ado- 
]jra nuovi Ouidi, e sale, si sostiene, e viaggia colie ali 
delFarté sugl’irumensi spazj dell’etere; se il progres¬ 
so, io dico, delie cógnìzioni e de’lumi, ciba dato tsiv 
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10 impero sul mondo fisico, per qual motivo non po¬ 
tremmo noi sperare di acquistarne uno sul mondo ino¬ 
rale? Quando una saggia legislaàione dirigesse il cor¬ 
so delio spirito «mano, quando, distraendolo dcilie va¬ 
ne speculazioni, lo richiamasse interamente agli ogget¬ 
ti che interessano la .prospérità de’pòpoli e la sorte 
degli stati, quest’ acquisto non diverrebbe forse facile., 
e la perpetuità del ben essere di un popolo e delia sua 
virtù , non ìascerebbe forse d’esser credùLo un proble¬ 
ma irrisoìubiìe? 

Ecco gli oggetti del rnÌo esame in questo libro, ed 
ecco i motivi che me io fanno intraprendere con fidu¬ 
cia e coraggio. Io non ho che a rivolgermi allo spaf-Io 
che ho percorso, per ricrearmi sulla veduta di quel¬ 
lo che son per percorrere. L’educazione richiamerà le 
prime nostre cure. Deve ella esser pùbblica? Può el¬ 
la esserlo nelle grandi nazioni? Tutte le clas.d delia 
società potrebbero esserne a ])3rte? Quale dovrebbe es¬ 
serne il suo scopo? Quali i suoi mezzi ? Quale sarebbe 
11 piano che potrebbe corrispondere a questo vasto di¬ 
segno ? Vediamolo. 

CAPO IL 

De mntaggi e dalla necessità di una pubblica 
educazione. 

er formare un uomo io preferisco la domestica 
educazione;, per formare un popolo io preferisco la pub¬ 
blica. L’aìlie’vo del magistrato e della legge non sarà 
mai un Emilio i ma , senza l’educazione del magistra¬ 
to e della legge, vi sarà forse un Emilio, vi sarà una 
città, ma non vi saran cittadini. 

Se nelle domestiche mura un’educazione perfetta e 
un lavoro raro e difficile; se suppone il concorso favo- 
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revole na/uraj deirfi>‘/e e delle circose 
un uomo dotato dì tutte le virtù, de’più rari talenti, 
d’un carattere dolce e tollerante , di una indefessa co¬ 
stanza, della più profonda cognizione deU’uomo è del¬ 
lo sviluppo dello spirito umano , in tutti i momenti del 
giorno unicamente occupato ad osservare e dirigere il 
suo allievo, senza mostrargli nè d'osservarlo, nè dì di- 
rigerlo, ciò non ostante , per riuscire nella sua educa¬ 
zione, ha bisogno della favorevole disposizione, della 
natura del fanciullo e del moraì carattere de’parenti, 
degli aderenti e de’domestici istessi; se un solo uomo 
malvagio o stupido che si avvicinasse per un sol mo¬ 
mento al fanciullo, potrebbe distruggere il lavoro di 
più anni ; se non vi dovrebbe essere, per cosi dire, im 
solo avvenimento nel lungo corso'di questa educazione ; 
che non fosseo preparato, o opportunamente impiega¬ 
to per qualche oggetto dal saggio educatore; se ì fatti, 
piuttosto che 1 detti, l’esempio piuttosto che i pretcet- 
ti, resperienza e non le regole, istituir dovrebbero 
il fanciullo; se l’arte e la condotta dell’educatore es¬ 
ser dovrebbe cosi nascosta all’allievo, che questi do¬ 
vrebbe crederlo il suo compagno , il suo confidente, il 
suo amico,, il suo collaboratore, piuttosto che il suo 
maestro ed il suo inspettore; se la curiosità dovrebbe 
guidarlo ali’ istruzione, la libertà al lavoro, ed il pia¬ 
cere all’occupazione ; se tutto quello eh’ è necessario a 
conservar l’ordine, e ad accelerare il progrèsso'degli 
allievi nell’educazione puòòiica, sarebbe un vizio im¬ 
perdonabile nell’ educazione prwata ; se V oriu'oló che 
regolar dee tutte le azioni nella prima, dovrebbe es¬ 
ser proscritto nella seconda ; se l’uniformità necessa¬ 
ria nell’una, dovrebbe esser diligentemente evitata 
nell’altra; se l’emulazione che _c1ev’esser adoperata in 
quella come istrumento di perfezione, dovrebbe esse¬ 
re in questa evitata come principio di vanità e d’invi- 
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; se in poche parole, Ui Ite queste circostanze si ri¬ 
chiedono per ottenere una perfetta educazione 5 e se 
appena è sperabile d’incontrarle nell’educazione crun 
solo, come sarebbe mai possibile di combinarle nella 
pubblica i 

Ma rivolgiamo ora la medaglia, ed osserviamone il 
rovescio. Che vi sarebbe mai da sperare dall’educazio¬ 
ne, se quesi.a fosse interamente abbandonata alle cu¬ 
re privateV (^)uanti pochi sono gl’individui in una so¬ 
cietà, anche la più numerosa, che sarebbero nelle cir¬ 
costanze di procurare una buona educazione a’loro 
Jigli ? rra questi pochi individui quanto anche più pic¬ 
ciolo sarebbe il numero di coloro die unirebbero il po¬ 
tere alla volontà i e tra questi uUitni, quanto anche 
più infinitamente picciolo sarebbe il numero di colo¬ 
ro che, potendo e volendo, riuscirebbero in questa dif- 
iiciie intrapresa? 

L’ignoranza e la miseria nel basso popoloj la per¬ 
dita de’parenti, e l’abbandono de’genitori negli or¬ 
fani e negli esposti 5 l’assiduità e 1’in!|)orLanza delle 
occupazioni in quella classe di cittadini che vìve col 
frutto della sua industria, 0 coll’impiego de’suol ta- 
ient! j le dissipazioni de’ [naceri 110’ ricchi ; le distrazio¬ 
ni della vanità e dell’ambizione ne’ nobili ; l’esercizio 
delle cariche e de’pubblici impieghi ne’magistrati e, 
ne’potenti; i preglndizj e gFi errori quasi universalmen¬ 
te adottati, e che sono diarnetraìmente contrari a’ veri 
principi dell’educazione; relTetto istesso dell’amor 
male inteso, e delia debolezza così frequente ne’geni¬ 
tori; la cura eccessiva delia fisica conservazione de’lo¬ 
ro figli, e la timida solìecitudine di soccorrerli, anche 
quando il bisogno non lo esige, che dà a’fanciulli una 
certa pusillanimità ed una certa debolezza d’animo, 
che distrugge il coraggio e la confidenza nelle proprie 
iorze; la poca consid^erazione e i podù vantaggi, che. 
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procurano le nojose e diffìcUi funzioni di educatore, 
e la singolarità e profondità de’talenti, delle cognì- 
s-ioiii, delle virtù e del mora! carattere che richiede¬ 
rebbe quest’ ufficio j la corruzione finalmente de’ costu¬ 
mi che le buone leggi dovrebbero distruggere e ripa¬ 
rare, ma che infelicemente si ritrova oggi introdotta in 
tutte le classi, in tutti gli ordini della società, non cì 
mostrano forse evidentemente quanto poco vi sia da 
sperare, e quanto da temere daireducazioneprivata? 

Se air evidenza di queste rifiessioni che ci mostrano 
i’ impotenza dell’educazione privata , noi uniamo quel¬ 
le che ci fall vedere i vantaggi della pubblica, noi no* 
stenteremo a persuaderci della sua .necessità, maJgra' 
do le inevitabili imperfezioni che l’accompagnano» 

Cominciando dagli educatori, il loro numero doven¬ 
do esser meno esteso , e potendo il governo dare a que¬ 
ste cariche tutta quella considerazione che meritano, 
potendone formare un ordine dì m;agistratura tra le 
più rispettabili dello stato, potendo loro offrire delle 
grandi speranze; non sì stenterebbe molto a trovare 
uomini degni d’esercitare funzioni cosi rispettate. Scel¬ 
ti dai governo , e diretti dalia legge, essi sarebbero 
superiori a tutti que’ pregiudizi, un solo de’quali ba¬ 
sterebbe a rovesciare il più perfetto piano di educazìo- 
nè, e diriger potrebbero i Hgli della patria a seconda 
de’gran disegni del suo legislatore.. 

L’educazione essendo quasi interamente fondata sul- 
r imitazione, il legislatore non avrebbe da far altro che 
ben. dirìgere i modelli per formar le copie. Queste non 
sarebbero, è vero, tutte ugiiaìmenle simili: molte rì- 
marrebbero, inferiori all’originale, alcune forse lo su¬ 
pererebbero ; ma la maggior parte avrebbe almeno al¬ 
cuni tratti di somiglianza, e questi tratti formerebbe-, 
ro appunto il carattere nazionale, ' 

l fanciulli e i giovani, non altrimenti che gli aduL 
Tomo 'IV, n 
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ti e i vecchi, son regolati dall’opinione. Non è tanto 
l’evidenza della verità, quanto l’opinione che si ha 
della persona che la proferisce, che ])uò produrre i. 
più grandi effetti. Che il guerriero iUusLre, coverto di 
ferite, è circondato dalie corone de’suoi trionfi, pre¬ 
dichi il coraggio e le virtù guerriere ; che il magistra¬ 
to invecchiato nella toga e nel foro insegni là giusti¬ 
zia, ed inculchi il rispetto per le leggi ; che il cittadi¬ 
no più benemerito dèlia patria inspiri l’amore per la 
madre comune : quali effetti non produrranno le loro 
istruzioni ? Chi potrà dubitare della loro superiorità 
su quelle di un mercenario pedagogo? 

Il pili efficace de'mezzi, dice iirt profondo politico 
dell’antichità, per conseri^are le costituzioni de' go- 
i^erni ferme e stabili, è di educarci la gioi^entil a te¬ 
nore della costituzione (i). Questo grande oggetto sì 
potrebbe forse ottenere senza una pubblica educazio¬ 
ne? Chi più del sovrano può avere quest’interesse? 
Chi più di lui può averne i mezzi ? Chi più del legis¬ 
latore può conoscerne l’importanza ed il piano per 
riuscirvi ? 

L’uomo nasce nell’ignoranza ma non negl! errori» 
Questi sono tutti acquisiti. L’infanzia, essendo l’età 
della curiosità e della imperfezione della ragione, è 
ordinariamente l’epoca di questo fatale acquisto. Se le 
orecchie de’fancìulli si rendono inaccessibili all’errore, 
la verità troverà lo spazio libero, e vi penetrerà sen¬ 
za stento. Un’educazione regolata dal magistrato e 
dalla legge sarebbe la sola che ottener potrebbe que¬ 
sto fine sul popolo', e questa educazione regolata dal 
magistrato e dalla legge, non potrebbe essere che la 
pubblica. 

In qualunque governo, presso qualunque popolo, 

(i) MEy(fev Sfyafov ts <Si«/Jtévstv tùt ’TnXirfta^ ttvo-j » 
tro>.netai, Arist. liò. r. 
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i* opinione pì-ibblica è ciò che vi è di piò forte neJld 
Stato; la sua influenza, cosi nel bene come nel male 
U massima; perchè è superiore cosi àlP azione , come 
alla resistenza della pubblica autorità, è per conse¬ 
guenza é di nùa somma impórtariza che venga rettifi¬ 
cata, diretta e corretta. Ti'a’varj mezzi che il legis¬ 
latore deve impiegare per riuscirvi, quale potrà esser 
più élScace di quello del quale si parla? 

Una trista' esperienza ci ha fatto più volte vedere 
r ingrèsso de’lumi aGcornpagnatò iri una nazione da 
interni torbidi, e da sanguinosi contrasti. Gl’inimici 
del Sapere , su'pei'ficiali e parziali osservatori dèli’isto¬ 
ria , si sono sèrviti dì questi latti, come dì tanti altri, 
per calunniarlo. IMa un imparziale e profondo .osser¬ 
vatóre ne deve àttribuire- a tutt’altro la caùsà. Quan¬ 
do una parte della nazione s’illumina , nei méntre che 
si lascia l’altra languire negli erróri, iì coiitrastò del¬ 
le verità cogli errori ne dee produrre uno tra coloro 
che sono a parte delle une, e coloro' che sono a' parte 
degli altri. la quésto contrastò la tranquillità interna 
vieu turbata, il sangue si sparge, l’errore acquista il 
vigore che gli dà lò spirito di partito , è la verità gli 
ostacoli che le produce la taccia dì sediziosa éd ìnquia- 
ta. Qual preservativo'contro questi mali? Bisogna cer¬ 
care di distruggere gli errori n'el volgo , nel mentre 
che si cerca' d’intródurre e di promuovere i lumi nel¬ 
l’altra porzióne della società. IVIa come riuscirvi sen¬ 
za una pubblica educazione? 

Tra la serie delle passioniche agitano iì cuore del- 
Fuorao, ve ne sono alcune che hanno un rappòrto co¬ 
si stretto colla virtù'che se ne possono'dire le madri. 
Il cuore della'gioventù è apertoa tutte le passioni. La 
prima che se ne impadronisce, è quella che suole or¬ 
dinariamente conservare per tutta la vita il suo impe¬ 
ro sulle altre. Or la passione doininànte é la sola' che 



LA SCIENZA 184 

può produrreì grandi effetti. L’interesse della socie¬ 
tà sarebbe die le passioni dominanti de’suoi indivìdui 
fossero soltanto quelle che sono le più efficaci a ren¬ 
dergli utili allo stato e veri cittadini. Non si può du¬ 
bitare, che dall’educazione dipende in gran parte que¬ 
sta scelta. Nell’educazione pubblica il legislatore po¬ 
trebbe dunque trovare il mezzo più efficace per rende¬ 
re più comuni quelle passioni ch’egli crede le più utl- 
Xì e le più conducenti. 

A misura che i vincoli che uniscono i cittadini tra 
loro si moltiplicano , il corpo sociale acquista m aggior 
vigore, e meno esposta è la sua libertà. La tirannia, 
dice il grand’ uomo che poc’ anzi ho citalo (i), non può 
introdursi, nè conservarsi che seminando tra’cittadi- 
ni la divisione madre della debolezza. Grinimìcì del¬ 
la tirannide avvicinarono sempre gli uomini, e i ti¬ 
ranni li separarono, li divisero. Avviciniamo dun¬ 
que gli uomini fin dall’infanzia. L’abito di convivere 
in un’ età , nella quale le cause della discordia son po¬ 
che, deboli e momentanee, fortificherà la sociale unio¬ 
ne, ed avvezzerà i citthdlni a considerarsi tutti come 
membri d’un isLesso corpo, figli d’un’istessa madre 
éd individui d’una sola famiglia ; la disuguagiìanzà 
delle Gondizioni e delle fortune perderà mia gran par¬ 
te de’suoi tristi effetti; eia voce potente della natura 
che ìntima e ricorda agli uomini la loro uguaglianza, 
troverà le orecchie de’cittadini disposte e preparate 
ad ascoltarla. La mesta solitudine cosi perniciosa ne’ 
fanciulli, perchè suole imprimere un certo che di tri¬ 
sto e di feroce ne’loro caratteri, sarà sostituita dal- 
V energìa che inspira la società degli uguali. Abituan¬ 
dosi a conoscere il bisogno eh’essi hanno, del concor¬ 
so de’loro simili pei loro giuochi e pel loro piaceri,sì 

(0 Aristotile. Ecco l’origine del diftide et impera^ 
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anche a mettere la loro parte nella rico' 
poscenza e nelle attenzioni ; e queste continue permri' 
te de’buoni ullìcj non lasceranno di produrre nelle lo¬ 
ro anime tenere l’amore della società e la pratica co¬ 
gnizione della reciproca dipendenza del genere uma¬ 
no : essi si avvezzeranno a conoscere la necesssità dì 
sottoporre la loro volontà a quella degli altri , ,ad esser 
politi ed indulgenti, benefici e grati, ad abborrire 
r ostinazione e i trasporti dell’ira , ed a circoscrivere 
ne’giusti confini il naturale istinto per la libertà. 

Questi sono una parte de’motivi che ci debbon^ in¬ 
durre a persuaderci de’vantaggi e della necessità del¬ 
la pubblica educazione. Lo sviluppo di questa impor¬ 
tante teoria ce ne mostrerà degli altri, 

CAPO HI. 
\ . f • 

DélV uniuersalità di questa pubblicai educazione^ 

resso gli antichi, dove vi era educazione pubbli¬ 
ca,, questa era universale e comune. Minos (i), Licur¬ 
go (2) e Platone ,(5) pensarono uniformemente riguar¬ 
do a quest’oggetto. Bastava non essere nè stranie¬ 
ro , nè peregrino, nè servo, per essere escluso dalla do¬ 
mestica educazione, per dover partecipare della pt-tb- 
blica. I figli del soldato e del duce, del sacerdote e del 
magistrato , dell’ultimo cittadino e del capo della na¬ 
zione , erano ugualmente educati , nudriti e vestiti. 
Compito appena il sesto anno della vita, la patria chie¬ 
deva a’ parenti il fanciullo, e questi lo abbandonava¬ 
no alle cure della madre comune (4). 

(r) Strab, Uè* x, ; 

(2) Arist. Polit* Uè, iv*jéove parla de'f^ticiuHi spartaiii; e 
PJiit, Ifistit* Lacon* 

(5) Plat, de Legiè, Dìalog, viip 

(4) Vide Fiat, de Legiè* Dialog, vu*j et Nicolai Gragii d e I\cp^ 
taced, lièi ni. in Tlìe^aur, et Gron, voUv, 
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Ma cjueslo metodo ammirabile ne’ popoli de’quali 

si parla, potrebbe inai aver luogo nelle moderne na- 
irionl deU’Eitropa? Qual differenKa tra una repubbli¬ 
ca di poche migliaja di cittadini, ed una monarchia 
di più milioni di sudditi; tra le mura di una piccola 
città, e i confili 1 d’un vasto impero; tra un popolo 
unicamenLe occupato nelle armi (i), ed una nazione 
contemporaneamente guerriera ed agricola, manil’at- 
inriera e commerciante ; tra ]JOpoli, ove la più perfet¬ 
ta uguaglianza de’beni si trovava rare volte alterata 
(o), e popoli ove la maggior uguaglianza che si potreb¬ 
be sperare e,d ottenere clalte buone leggi, sarebbe che 
non vi fosse l’eccesso dell’0|)ulenza da una parte, e 
l’eccesso della miseria dall’altra (5)1 

Queste poche riflessioni basteranno, io spero, per 
mostrarci la differenza che vi dev’essere, ti’a il siste¬ 
ma deir educazione pubblica degli antichi , e cp.iello 
deir educazione pubblica dei modevnl- L’uno e l’altro 
possono e debbono però rassomigliarsi in un solo ar¬ 
ticolo, e questo è quello à^Wuniversalità.una sa¬ 
la classe dì cittadini venisse esclusa dalla pubblica 
educazione, il mio ])iano sarebbe imperfetto e vizio¬ 
so. Egli non estirperebbe il lievito della corruzione; 
egli perderebbe una gran parte de’vani aggi che noi 
abbiamo attribuiti all’educazione pubblica; egli lasce- 

(1) In Cretaj non aUrirneriti che in [a ciiUora c]eila ter¬ 
ra era abbandonata asservì. Le mani Jdjerenon ìnaneggiavano clic 
Tarco e la ispada; fa aappa e l* aratro erano abbandonati a* Perle- 
ci in Gretaj ed agl" Iloti in Isparta. yUL Avist, PoliL ìiò^ ir*^ 
Strab. Itù. xir, j Athe^ap Uì?* Phirarc* in nita ì.>yctirgi. 

(2) Si vegga ciò che dice Piatone de Ddaì» v^e per riguar¬ 
do agli Spari a ai leggasi il Trattato di Nicola G rag io de fìepiìÒ^ 
Laccd^ 1 r j, taù. 4- Thesaiir, Gra*vìì et Gron* voL v. 
' (3) Si riscontri ciò che da noi si è detto su cjuest'oggetto nel 
libro delie leggi polfticlie ed econoiniche , nei capi dove si è par^ 
laio della moltipHcazione de" pro[>rietarj ^ ed in quelli, dove si è 
parlato della diffusione delle ricchez^Cp 
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febbe nella società una porzione de'suoi individui pri- 
di que’soccorsi phe la legge offrirebbe agli altri, 

per condurli a’ suoi disegni ; egli renderebbe la legis¬ 
lazione'tutta parziale ed iniqua,, perchè l’uguaglian¬ 
za delle pene e de’ prenij , diverrebbe allora un’ in¬ 
giustizia manifesta. 

Io lascio a colui che legge l'esame di queste ragio¬ 
ni , e passo rapidamente a mostrargli, come ne’gran¬ 
di popoli, e nelle moderne nazioni, ottener sì potreb¬ 
be questa necessaria universalità in un sistema di pub¬ 
blica educazione. 

CAVO IV. 

Della possibilità di questa intrapresa. 

Se un vasto edifìcio si dovesse innalzare, dove tut-i 
t’i fanciulli dello stato dovessero esser condotti; dove 
l’uomo eh'è destinato a coltivar la terra, ricever do¬ 
vesse r istessa educazione di colui che deve un giorno 
amniinlstrare il governo; dove i figli deli’artefice e 
del guerriero, del colono e del magistrato, del plebeo 
ti dei patrizio, sotto il medesimo tetto riuniti, l’istes- 
sa istiluzione dovessero avere ; se l’educazione pubbli¬ 
ca , io dico, per essere universale, esigesse questa uni- 
forniità , questo sistema e questi mezzi ; chi non cono¬ 
scerebbe riiTipossibiiità di questa intrapresa, e la. stra¬ 
nezza di colui che, sedotto dall’esempio degli antichi, 
e senza rlHettere alla diversità infinita delle circostan¬ 
ze , ardisse di proporla a’ moderni legislatori pe’ mo¬ 
derni popoli deir Europa? 

Ma l’educazione pubblica , per essere universale, 
non ha bisogno nè di questa uniformità, nè, di questo, 
sistema, pè di questi mezzi. Essa richiede, che tutti 
gl’individui della società possano partecipare all’edu-. 
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e azióne dei magistrato e della legge, ina ciaischedurro 
secondo le sue circostanze e la sua destinazione. Essa 
richiede, che il colono sia istituito per esser cittadino 
e colono, e non per essere magistrato o duce. Essa ri¬ 
chiede, che T artigiano possa ricevere nella sua infan¬ 
zia queir istituzione eh’ è atta ad allontanarlo dal vi¬ 
zio , a condurlo alla virtù , all’amore della patria, a! 
rispetto delle leggi, ed a facilitargli i progressi nella 
sua arte, e non già quella che sì richiede per dirige¬ 
re la patria , ed amministrare 11 governo. L’educazio¬ 
ne pubblica finalmente, per esser universale, richie¬ 
de, che tutte le classi, tutti gli ordini dello stato vì 
abbiano parte; ma non richiede che tutti questi ordi¬ 
ni , tutte queste classi vì abbiano la parte istessa. In 
poche parole: essa dev’essefe universale,ma non unì- 
lorme; pubblica, ma non comune. 

Sotto questo aspetto considerata l’universaiÌLà del¬ 
la pubblica educazione, ì dubbj contro la possibilità 
di questa intrapresa nelle grandi nazioni, e ne’mo¬ 
derni popoli, eoniinclano già a dileguarsi; ed io spe¬ 
ro di dissiparli interamente coll’esposizione del pia¬ 
no che ho pensato. 

Se l’educazione pubblica, per essere universale, 
non dev’essere uniforme, vediamo prima di ogn’al¬ 
tra cosa la natura e la condizione delie classi, nelle 
quali dovrebbe essere, riguardo a quest’oggetto, ri¬ 
partito il popolo,e le necessarie differenze che richie¬ 
der dovrebbe la loro respettiva educazione. 

CAPO V. 

Ripartizione del popolo, 

T . 
io divido da princìpio in due classi il popolo. Nel¬ 

la prima comprendo tutti coloro che servono, o potreb¬ 
bero servire la società colle loro braccia; nella secoli-- 
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da colorò che la sèrvono, o potrebbero servirla coi lo¬ 
ro talenti. Suddivido quiiVdi ciascheduna di queste due 
ellissi principali nelle varie classi secondarie, che a 
ciascheduna di esse appartengono. Senza iiè ninnèrar¬ 
ie, nè tutte indicarle j niiinò può ingannarsi hèl vede¬ 
re quali appartengono all’una, e quali all’altra. 

Niuno, per esempio, s’ingannerà nell’attribuire 
alla prima eh’è. la più numerosa, le diverse classi se¬ 
condarie, che sì compongono da coloro che sì destina¬ 
no all’agricoltura , a’ mestieri, alle arti tutte mecca¬ 
niche ec-j e nell’attribuire alla seconda eh’è la meno 
numerosa, quelle secondarle classi che si compongono 
da coloro che si destinano alle arti liberali, al commer¬ 
cio, a servir l’altare, a riparare a’mali fisici déiruòmo, 
ad istruirlo, a condurre gli eserciti, a guidar le squa¬ 
dre , ad amministrare il governo,'a diffondere i lumi eca 

Dalla semplice esposizione di quésta ripartizione del 
popolo sì vede chiaramente che, quantunque le varie 
classi secondarie, nelle quali sì suddivìde ciascheduna 
dì queste due classi generali, debbano richiedere alcu¬ 
ne differenze nelle loro respettiveistituzioni, nulla di 
meno queste differenze non possono mai essere nè co¬ 
sì numerose, nè così considerabili, come debbono ne¬ 
cessariamente esser quelle che riguardano le istesse due 
classi prìneìpali, alle quali esse appartengono. Per 
procedere dunque con quell’ordine che facilita la sco¬ 
verta della verità a chi scrìve, é ne facilita l’intelli¬ 
genza a chi legge, cominciamo dall’osservare le diffe¬ 
renze che debbono passare tra l’educazione delle due 
classi principali, hèllé quali si è ripartito il popolo, e 
riserbiamocl ad osservare posteriormente quelle che 
debbono esservi nell’educazione delle respettive classi 
secondarie, nelle quali ciascheduna dèlie due princi¬ 
pali si suddivide (i). 

(ì) lo prego il lettore di non giudie?^re di quelito piano prima 
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CAPO VI. 
\ 

P inerenze generali tra l'educazione delle due classi 
principali, nelle quali si è diviso il popolo, 

Xjia prima di queste differenze dipende dairiin- 
pensa distanza ciie vi è tra’l nuinero degl’individui 
che compongono la prima di queste due classi, e quel¬ 
lo degl’individui che compongono la seconda. Se le ca¬ 
se pubbliche di educazione potrebbero appena aver luo¬ 
go per la seconda classe, come potrebbero mai adoprar- 
si per la prima? Bisognerebbe fondare delle città per 
collegi, bisognerebbe opprimere il popolo con tasse 
esorbitanti, o esaurire per la costruzione sola degli edi- 
flcj quelle somme che potrebbero assicurare per sem¬ 
pre in un piano più eseguibile le spese della educazio¬ 
ne ìstessa. Noi ri serberemo dunque le case pubbliche 
di educazione per la seconda classe, e ricorreremo ad 
un altro mezzo per la prima. Ecco la prima differen¬ 
za che procede dal numero. Le altre dipendono dalla 
destinazione. 

d^avérlo inieramentf osservato» Io .{lon posso dire tutto ad un trat** 
to. Ciascheduno di questi articoli preh'iuinari suggerirà niolte dif¬ 
ficolta ed obbiezioni a chi le^ìTé, IVI a y a tnisiuM che eì^li s ^ nnol- 
trerà , le troverà dileguate e distrutte. Questa ripartiiione del po¬ 
polo potrà suggerirgliene una che^j se avesse hiogo^ dovrebbe dis¬ 
creditare agli occhi deir umano lilosofo l'intero piano che io ho 
pensato. Potrebbe indurlo a credere^ che io voglia introdurre ntN 
P Europa la divisione e la perpetuità delle Caste deglMndiani. 
Quando egli leggerà P eciH decimosesto capo di (/lievito 
Òro j egli vedrà quanto io sono alieno da questo disegnoj e quan- 
to sarebbe ingiusta questa iinputazione. Riserbandomi a preveni¬ 
re (preste oI)bie^ioni ne^citati capij mi cGnirntoq!n di dirCjdie 
le due classi^ nelle quali lìp divisi tutti gRiudifidui della società | 
non riguardano il loro stato politico ^ ma la loro destinazioiiÉf ^ non 
la condizione nella quale sono nati ^ ma quella alla quale le circo'' 
stanze che in appresso esporremo ^ li destineranno. 
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JJ agricoltore, il fabbro, T artigiano ec., destinati 
4 servir la società cpile loro braccia , non ban bisogno 
che d’Lina facile e breve isti’Li?;ìoiie per acquistare quel¬ 
le cognizioni che son necessarie per regolare la loro 
civit condotta, e per accelerare i loro progressi nella 
loro arte, cognizioni che abuslvainente dirsi possono 
scientifiche: ma potrebbe dirsi i’istesso degli uomini 
desLinati a servir la società co’loro talenti? Qual dif-r 
ferenza tra ’l tempo che si richiede per T istruzione de¬ 
gli uni j e cjueilo che sì richiede per 1*istruzione degli 
altri? 

Se ne’primi la forza e la robustezza del corpo è as¬ 
solutamente necessaria per la loro destinazione, enei 
secondi non è che utile, la parie lìsica dell’educazio¬ 
ne non dee forse in quelli prevalere tanto sulla parte 
scientifica, ’quanto deve in questi la parte scientifica 
prevalere sulla parte lìsica? 

Nella parte isLessa morale dell’ educazione la diver¬ 
sità della destinazione di queste due classi non deve 
forse [irodurre alcune essenziali differenze ? Se gli-uo- 
mini destinati a servir la società co’loro talenti sono 
ordÌuariainenl.e disposti a dispregiar coloro che son 
designati a servirla colie loro braccia ; se la vana aìte- 
riffia e l’orgoglio insano, e ordinariamente il yizio 
de’ primi, come la bassezza e la viltà è prdinariatnen- 
!,(; il vizio dei secondi; e se la natura ìstessa 4iqueste 
due destinazioni diverse somministra Tacito 9 questi 
due opposti vizj, chi non vede, che il bisogno 4i 
venirli dee produrre una gran differenza nella parte 
morale della rispettiva loro educazione? I mezzi che 
ricordano agli uomini la lorp nntiirnle uguaglianza , e 
che ci annunziano la reciproca dipendenza del genere 
umano, non dovranno lorseessere tanto adoperati nel¬ 
la morale educazione degli uni, quanto dovrebbero es¬ 
ser* cogli altri adoperati quelli che, mostrando loro 
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roriginaria dignità delia specie, eìèJvar potrebbero gli 
animi, ed inspirar loro quella nobii fierezza di’è in¬ 
compatibile colla depressione e colia viltà? 

Queste sono le generali diJIerenze, che debbono ne¬ 
cessariamente essere tra l’educazione .delle due classi 
principali, nelle quali si è ripartito il popolo. Per po¬ 
co che .si osservino , sì vedrà che ciascheduna di que¬ 
ste differenze ne porta seco molte altre, che senza im¬ 
pegnarci qui ad indicarle, si mani Testerà uno collo svi¬ 
luppo ìstesso di questa importante, teoria. Sospendia- 
mò dunque per poco la curiosità di chi leggere pas¬ 
siamo ad. esporre il sistemà di educazione che conver¬ 
rebbe alla prima delle due classi principali, nelle qua¬ 
li si è diviso il popolo. E.samitiiamo prima ciò che ri¬ 
guarda la classe intera, e quindi ciò che appartiene al¬ 
le classi secondarle nelle quali sì suddivìde. 

C A P 0 VII. 

Vedute generali sali' educazione della prima classe* 

ropnrfe la fondazione delle case pubbliche dì 
educazione per gl’individui di questa prima classe sa¬ 
rebbe i’istesso che rinunziare alia speranza divedere 
eseguito questo piano di jnibbiica educazione. Le spe¬ 
se degli ediOcj richiederebbero, comesi è detto, teso¬ 
ri immensi, ed ^assorbirebbero quelle somme che la 
Toaterna mano del padre della patria destinar potreb¬ 
be air educazione di' questa parte la pid numerosa de' 
suoi figli. Al contrario, se si proponesse di lasciare tra 
le domestiche mura , e sotto l’immediata vigilanza de’ 
padri, ì fanciulli che appartengono a questa prima 
classe, che vi sarebbe mai da sperare dal nostro pia¬ 
no di educazione ? A che potrebbe questo ridursi ? Con¬ 
vocare ai più in ciascheduna comunità, in alcune ore' 
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del giorno questi fanciulli, per inspirar loro qiie’ prin- 
eipj di morale patriottica, che l’esempio domestico nel 
rimanente della giornata insegnerebbe loro a concul¬ 
care; edificare debolmente con una mano quello che 
verrebbe subito v io) ente ni ente distrutto coir altra; ab¬ 
bandonare la cura di fecondare i semi della virtù al¬ 
le mani della corruzione ; rinunziare interamente al¬ 
la speranza di dare, col soccorso dell’educazione, al¬ 
la nazione un carattere, ed al popolo una passione, che 
modificar lo possa a seconda de’gran disegni del suo 
legislatore; ecco ciò che si otterrebbe da questo ridico¬ 
lo e pnerii piano di popolare educazione. Per ovviare a 
questi due opposti mali, il primo de’quali rendereb¬ 
be ineseguibile F intrapresa deli’educa'zioiie pubblica 
di questa prima classe, ed il secondo la renderebbe 
inutile, io propongo il mezzo che ho pensato. 

In ciascheduna coiminilfi il magistrato supremo in¬ 
caricato della pubblica educazione della provìncia, al¬ 
la quale quella comunità appartiene, sceglier dovreb¬ 
be tra’ più probi cittadini di quella comunità un nu¬ 
mero di custodi proporzionato alla sua popolazione* 
Questa popolar magistPatura dovrebbe esser ornata di 
tutte quelle distinzioni e di quegli emolumenti che po¬ 
trebbero non solo renderla desiderabile, ma convertir¬ 
la eziandìo in un istrumento di premio per la probi¬ 
tà e per le virtù degl’ individui della classe, della qua¬ 
le si parla. La legge che può con piccioli mezzi otte¬ 
nere i più grandi effetti, accompagnar dovrebbe que¬ 
sta scelta còlle cerimonie le più imponenti, alte ad au¬ 
mentare ì’importanza della carica, ed a richiamarle 
quel rì.spetto che richiede. 

A ciascheduno di questi custodi dovrebbe essere af¬ 
fidato un dato numero di fanciulli, e questo numero 
non ,dovrebbe oltrepassare quello di i 5. Cura di cia- 
scbedun custode esser dovrebbe dì vegliare su’ fanciuk 
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H a Ivù afTulall, e di dirigerli, niKlrirli e vestirli a se¬ 
conda delle istruzioni che gli verrebbero comunicate. 

Siccome una delle parti essètiziali di questa direzio¬ 
ne sarebbe, coinè,dà qui a poco si Osserverà , d’inizia¬ 
re e d’istruire i fanciulli a luì-affidali nel mestiere , 
al quale verrebbero destinati, così questi custodi do¬ 
vrebbero'essere scelti dalle varie jDrofessioni che sono 
stabilite, o che converrebbe stabilire nella comunità, 
e da quella professione che occupa o occupar deve in 
quel distretto il 111 aggi or lunnero de’suoi individui, 
sceglier si dovrebbe il inaggior numero di custodi, 

Qfuesti custodì dovrebbero essere istruiti su’ loro do¬ 
veri, ed osservati, per la religiosa o'Saervafiza di essi, 
dal niapistrató irfcaricnto deU’educazione di quella co¬ 
munità , sotto r immediata dipendenza del magistrato 
supremo édiLcazionè (ìtWà provincia, alia' quale ((nel¬ 
la comunità apparlienè. 

Il collegio dunque della ningistratura dì educaz'toiie 
per questa prima classe esser dovrebbe conj(io5Lo da’ 
magistrati supremi delle provùicie , da’magistrati ìn- 
feriori delle cotnunìtà, e da’custodi (t). 

Il plano di educazione che noi esporremo, ci annun¬ 
cierà le res petti ve funzioni, e i particolari doveri e 1® 
prerogative di’ ciascheduna di queste inagistratui'e. 
Questo piano di educazione dovrebbe essere stabilito' 
dalla legge. Ninno degli esecutori dovrebbe avere il 

(f) Non votrlio Kisciare dì avvenire > cl\t nelle grandi capitali 
t\n solo magistrato interiore di educazione non p.otrcMje Ijastare 
per corrispondere a tutte le parti dei suo ministero* AUorelie si 
conosceranno i suoi doveri, si converrà del bisogno che vi sareb- 
3>e > (li dividere queste grandi città in piquartieri alla sua popo¬ 
lazione proporzionati j e di assegnare a piasch^dun quartiere il suo 
particolar magistrato. Converrfc]d>e anche procurare^ die i ciìsto- 
di in (pieste grandi città fissassero la loro abitazione ne* liorghi,^ 
o ne" luoghi a" borghi vicinij piuttosto che nel centro della città. 
La lettura del piano di fdiicasione ne farà conoscere Ì ib 
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dritto di alterarle). Noi lo'divideremo in tre parti. La 
prima riguarderà la parte fìsica, la secónda la parte 
morale, la terza la parte istriittivà ò scieniiiìca. PrL 
xna di esporlo, io prego colui che legge di ricordarsi 
di ciò che sì è premesso. L’educazione pubblica non 
può mai, riguardo airiridivìduo, esser cosi perfetta, 
come potrebbe esser un’educazione privata. Ma se que- 
sia può formare appena qualche individuo, quella so- 
la può istituire un pòpolo. Costretti dunque a rinun¬ 
ziare in questo piano di pubblica educazione a lì’ idea 
d’una perfezione assoluta, impegniamoci a corrispon¬ 
dere a quella d’una perfezione relativa^ e se non cì è 
permesso di formare con' questo mezzo 1’ uomo, cef- 
chiamo, se ci riesce, di formare il cittadino. Ricor¬ 
diamoci che nelle mura di Sparta', cosi célébrata per 
la sua educazione, non vi era forse un sol uomo; ma 
non vi era forse un solo Spartano' che non fosse citta¬ 
dino. Eroe nella conclone, nel forò e nel campo, egli 
era un tiranno all’ aspètto dell’Ilota. Egli era nel tem¬ 
po istesso un prodigio nella città, éd un' móstro nella 
natura (i). Senza permetterci l’istesso eccesso nel naa- 

(ì) Basta leggere ciò che Plutarco nella inta di Licurgo^ ed Ate¬ 
neo lih vf« G XIV- CL dicono della ferocia, colia quale gii Spartani 
trattavano gV finti , per persuaderci di tutta la'verità di questa 
espressione. Noi sappiamo anche da Tucidide iìB. i v* ??» e da 
Diodoro liB xii. die una volta, essendo cresciuto rnolto iinuTne- 

re de^^ì' Iloti fino a dare dello spavento a'cittadini , si piìhblicò 
im edUto, col quale s'invitavano i piìt validi e i più robusti dì 
ffuesti schiavi a presentarsi, per essere incorporati nelì^ordine 
de^cittadini.Dnernifa di quésti infelici si presentarono^ Furono es¬ 

si coronati di fiori e condotti ne^teinpj ^ ma poco dopo questi due* 
mila Iloti disparvero 6 comunemente si credè che fossero trùcidà- 
ti. Si sa CIÒ che intendeva sotto I^orrihilenome delF/m^ojcafa* 
Di tempo in tempo quelli clìe presedevan’o alF educaziooe^ della 
«ioventù in Isparta , sceglievano tra'loro allievi i più denti e 

più arditi; gli annavano di pugnali, è daVano loro quanto bisogna¬ 
va di viveri per un certo numero di giorni. Ciò facto, questi gio¬ 
vani si disperdevano néìla campagna , è si nascondevano duran- 
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le, potremo noi conseguire l’istessa perfegione nel Le- 

ìg6 

ne? Vediamolo. 
Per procedere con quell’ordine che conviene, co¬ 

minciamo dall’esaminare, come la legge regolar do¬ 
vrebbe l’ammissione e la ripartiìiione dèi fanciulli per 
le varie classi secondarie nelle quali questa prima clas¬ 
se è suddivisa, e preveniamo con questo mèzzo alcune 
obbiezioni che ci si potrebbero fare. 

C A P O Vili. 

StabilÌTnenti all'(iTriTnissione e Tìpartizioiic 
de^fanciulli di questa prima classe. 

la perpetuità delle classi, e l’ereditaria succes^ 
sìone delle professioni deturpano agli occhi del savio 
la troppo venerala legislazione degli Egiziani antichi 
(i) ; se gl’istorici più imparziali, ed i viaggiatori più 
degni dì fede, ci assicurano delle triste conseguenze, 
che produce quest’istessa istituzione presso alcuni po¬ 
poli dell’India, ove la divisione e la perpetuità del¬ 
le Caste si trova da immemorabile tempo introdotta 

te il giorno, ne’- hosclii e nelle caverne. La notte uscivano cklla 
loro iinlioscata, e si mettevano nelle [nildjliche strade, ed ivi scan- 
Tiavano tatti gi^lloticlie incontravano, Alciine volte questi giot-a- 
m inarciavan <U giorno j e tnicìdavano tatti gl^ Iloti die parevan 
loro più forti epiÙToijUKti degli altri. Vedi Fiat, et Atlien. loc, cif. 

l'inalmente noi ci coniermerf'mo .sempre più in queste opinìo* 
ni circa gli Spartani^ se leggeremo ciò che gli antichi scrittori ci 
dicono deila condotta da essi tenuta cogli Ateniesi e coi Siracu- 

IL tradimento latto a questi aitimi ci vien indicato da Dio¬ 
doro xxTv. e Je crudeltà usate su* primi ci vengono ele^an-* 
temente descritte da Senofonte de reò. gest, Civ^c. i j* Edafi¬ 
che da osservarsi Ja dipintura che ci fa Erodoto del loro carat- 

lÈ'Ut, in Diod. lik j, 
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e religiosamenLe conservata (i ); se la ragione sola, sen¬ 
za il soccorso deir esperienza, basterebbe a mostrarci, 
come con questo metodo i sociali vincoli s’indebolisco¬ 
no, la società si divìde in tante società separate d’in¬ 
teressi e di mire, i talenti sì perdono, la virtù vien 
privata dell’energia della speranza, eia necessariauni- 
tà sociale si divide o si distrugge; se queste sono, io 
dico, le l'uneste conseguenze di questo assurdo sistema, 
noi ci guardereraino bene dal l'avorire una divisione 
così perniciosa col nostro piano di pubblica educazione. 

Per allontanarci, quanto più si può, da questo ma¬ 
le, noi regoleremo nel seguente modo l’ammissione 
e la ripartizione de’ l’anoìulli dì questa prima classe. 

In ciascheduna comunità ciaschedun padre di fami¬ 
glia avrà il dritto di presentare al magistrato incari¬ 
cato delia pubblica educazione di quella comunità , ii 
suo liglio, subito che avrà terminato il quinto anno del¬ 
la sua età. Siccome tutte le spese pel mantenimento e 
per r educazione dei fanciulli dì questa prima classe 
aiideranno a conto del governo, non vi vuol molto a 
vedere, che il numerò de’padri che rinunzieranno a 
questo vantaggio, sarà molto ristretto. La sicurezza 
di avere un figlio educato ed istruito, ed il vantaggio 
di non dover pensare alla sua sussistenza, sono due 
sproni bastantemente forti, per togliere dalle domesti¬ 
che mura , ed invitare all’educazione del magistrato e 
della legge tutt’i fanciulli di. questa classe, senza co¬ 
stringere la paterna libertà. Inimica della violenza, 
la legge deve , sempre che può , invitare gH uomini a 
concorrere a’ suoi disegni, e non forzarli. Il suo impe¬ 
ro è sempre più forte e più augusto, quando i’eserci¬ 
ta sulla volontà di chi agisce, e non sull’azione. 

(i) DioJ. lìl>. II. Strab, Hi, xv., Viaggi deia Boiilayis JeConù. 
lu iSg, 160. eie. Lmr, edif. f. 5, 12, 24, s6, Viaggi di Pyxarj^ 
p. 273. 

Tomo jfT^. 0 
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Noi eecettaeremo da questa regola i figli dei ràen* 
dicanti. li magistrato non deve in costoro ricercare il 
consenso de’padri, per toglierli da mani cosi perico¬ 
lose, e condurli all’educazione della legge. 

Egli eserciterà un ugual dritto sugli ej’poj'ti, sugli 
orfani, e su’ figli dì coloro che han perduto l’uso libe¬ 
ro della ragione. E' giusto che un faneiitllo che igno¬ 
ra, o che ha perduto il suo padre, o che non può da 
lui ricevere la sua educazione, trovi nella madre co¬ 
mune un compenso a questa perdita. 

Ricevuto il fanciullo,il magistrato registrerà lì suo 
nome, il suo cognome, ed il giorno nel quale è stato 
presentato, e consegnerà la copia di questo registro 
al padre o al tutore. Ma chì determinerà la prima sua 
destinazione V 

Si è detto che questa prima classe principale, non 
altrimenti che la seconda, è suddivìsa in varie classi 
secondarie; si è detto che dalie varie professioni che 
si trovano introdotte, o che converrebbe introdurre in 
quella comunità, si dovevano scegliere ì custodi, si è 
detto, che il maggior numero de’custodi doveva esser 
preso da quella professione che occupa, o che occupar 
dovrebbe in quella comunità il maggior numero d’ìji- 
divldui; si è detto, che a ciascheduno di questi custo¬ 
di doveva esser aftìdato un dato numero di fanciulli, 
e che questo numero non deve superare quello di i5 ; 
si tì detto finalmente, che uno de’doveri del custode 
era 3 d’iniziare ed istruire i lanciulll a lui affidati nel 
mestiere eh’ egli professa. 

Dalla destinazione del custode dipenderà dunque la 
prima destinazione del fanciullo. Esaìiiiniamo dunque 
da chi dovrebbe farsi la destinazione del custode: ve¬ 
diamo se dovrebbe farsi dal magistrato o dal padre, 
o se dipender dovrebbe nel tempo istesso dall’uno e 
dall’ altro. 
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Lasciare inl.eramente al padre un ili Imi (ito arbitrio' 
sa cj LI està destinazione potrebbe pròdarre due gravi 
disordini. Il primo sarebbe di rendere iti{i(,ili tnlte 
le misure prese dal magistrato supremo di edticazione 
(iella provincia nella scelta dei castodi delle varie co- 
liìimità in quella provìncia comprese. Se in una eoiriu.- 
jiità dove vi è bisogno di moUl agricoltori e di pochi 
artigiani, egli ha scelti, proporzionatainente alla sua 
popolazione ed a’suoi interessi, cento custodi agricol¬ 
tori, e dieci custodi artigiani, potrebbe avvenire che 
la più gran parte de’padri si dichiarasse per gli ultr- 
lut, ed in cpiesto caso bisognerebbe nìoltipìicare II nu¬ 
mero de’custodi artigiani, e dimuunre quello de’cu¬ 
stodi agricoltori- 

L’altro disordine, àiiche più forte del primo, dipèn¬ 
derebbe dalla vanità de’ padri, e da’falsi dati, su’ cfua- 
iì sogliono e.ssi càìeolare grinièressi de’loro figli. Le 
arti che richieggono un maggior numero d’individui, 
sono le più necessarie alla sussistenza del pòpolo; ma 
sono nel Lempó istesso quelle che richiàroanò su ehi 
resercita minor considerazione. Sia che questo dipen¬ 
da dalla moìtipiicita istessa che, dividendo ìn un niag- 
gior numero la emislderazione che si ha per rartè, 
i-ende più piccola la frazione che ne appartiene alì’aT- 
Vigiano; sia che queste arti sono ordinarlarne'ntè quel¬ 
le che s’imparano con maggior faclIUà è con minor 
tempo ; o 1’ una o l’altra che ne sia ìa causa , non si 
può dubitare, che la considerazióne che. l’esercizio di 
queste arti procura ali’ individuo, sia minore di quel- 
la che gli procura l’esercizio di un’arte ìneno neces¬ 
saria e meno numerosa. L’arte più preziosa allo sta¬ 
to è ragricoltura; ma l’artigiano meno rispettato e 
r agricoltore. 

Ì*iù : spesso avviene, che nelle arti mèno necessarie, 
ì’uomo impiega a più caro prezzo le sue braccia, che 

V 
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non le impiega nelle più necessarie. Un padre , senza 
prevedere die, inoUipiicandosi più del bisogno gli ar¬ 
tigiani cji quell'arte, noix solo questo vantaggio di'mag¬ 
gior lucro si perderebbe da tuLLÌ colIa coiicorrenza, ma 
che una parte di questi artigiani sarebbe anche con¬ 
dannata air indigenza, un padre, io dico, senza esten¬ 
dere lino a questi rig<.iardi le sue mire, troverebbe nel¬ 
la vanità e nel!.’ interesse due forti sproni per dare nel¬ 
la scelta la preferenza alle arti meno necessarie i ed in 
questo caso le più necessarie languirebbero , e con es¬ 
se languirebbe la società e Io stato. 

Ecco i disordini che nascerebbero dall’ Illimitato ar¬ 
bitrio de’paci ri. Quelli che produrrebbe T illimitato 
arbitrio del magistrato, non sarebbero neppure indif¬ 
ferenti. Un padre che si trova stabilito in un’arte, tro¬ 

va spesso un grand’interesse ad iniziare i). suo figlio 

nella sua arte isLessa. 11 vantaggio solo dì poter la.scia- 

re al suo ligi io i màteriali e gl’ islrumenti della sua ar¬ 

to, e quello di poterlo istruire de’.secreti economici di 
queir arte che una lunga e.sperienza gli lia rivelati, ba¬ 
sterebbero per determinarlo a qiiest.a destinazione. 

Oliando questa dipendesse dall’illimitato arbitrio del 
magistrato, potrebbe spesso avvenire, che il tìglio di 
nnViccm artigiano lasse destinato air;igricoltura , ed 
il fiHio di un agricoltore che lia fondi propri da col¬ 
tivare, fosse destinato ad un’arte mecc.anicfi ; ecl in 

questa ipotesi 1’ uno e 1’ altro rimarrebbero privi 

d’una gran parte de’vantaggi della paterna eredità. 
Da questo primo disordine ne nascerebbe un altro. 

Molli padri, per non esporsi a questo rìschio , rinun¬ 

cierebbero al vantaggio della pubblica educazione j e 
la legge, malgrado, i suoi generosi inviti, delusa nel¬ 

le sue speranze, vedrebbe una parte considerabile de¬ 
gl’individui di questa prima classe esclusa dalla sua 
educazione. * 

% 
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Dopo il più profondo e maturo esame io non bo tro¬ 
valo che un niezM, per evitare i disordini cbe nelTuno 
0 nell’ altroicaso aecompagnerebberoqnesta prima de¬ 
stinazione. Limitare l’arbitrio dèi magislfato e del pa¬ 
dre, e dare all’uno ed all’altro una parte nella scel¬ 
ta. Il padre aver dovrebbe il solo dritto di pretende¬ 
re, cbe il suo figliò fosse iniziato neli’istessa sua pro¬ 
fessione. IL magistraLo dovrebbe aver quello d’indica¬ 
re il custode o dell’ istessa professione del padre, quan¬ 
do questi volesse far uso del suo drittò, o di quella pro¬ 
fessione ciie vuole, quando il padre rintinziar volesse 
a questo dritto. 

Siccome r elezione de’ custodi dipenderebbe dal iria- 
fi'ìstratò supreTno della provincia , e non dal magistra¬ 
to particolare della oo?nunità ; siccome il loro numero 
e la loro condizione sarebbe regolata dalla' popolazione 
è dagli economici interessi della comunità is tessa ; sic¬ 
come finalmente il numero de’fanciulli che assegnar 
si potrebbero a ciaschedun custode, sarebbe fissato dal¬ 
la legge X cosi, tanto nell’ uno quanto nell’ altro caso, 
r arbitrio* del magistrato particolare della comunità 
nella destinazione dèi custode, verrebbe limitato da 
queste anteriori disposizioni del magistrato supremo 
e dalla legge. Il suo arbitrió si restringerebbe a sce¬ 
gliere Ira que’custodi, che non avessero ancora l’in- 
tero numero di fanciulli dalla legge fissato (i). 

Ci) I.a Jesiitiaiione degli apaiti, dovre])òe dipendere assoltita- 
mente d.ilt'arbitrio del iiiagistrato supremo di educazicmé di cia- 
sclieduna provincia. Egli potrebbe servirsi dì questo rifugio, per 
provvedere di artisti quelle arti obe ne mancherebbero nella sita 
provincia, o clie*^converrebbe introdurvi. 

In questo piano di pubblica cditcatione, io non farò menzione 
aìcvtna di questa poriione degrindividui della società. Siccome 
irei quinto anno della loro età dovrebbero, come il resto del po¬ 
polo , essere ammessi alla pi.ibbiica ediicantone, così nrn vi sareb¬ 
be alcuna difièrenia tra essi , e tutti gli altri, allievi della classe' 
della quale parliamo. Una soia particolarità dovrebbe stabilirsi 
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Ma si dirà ; l'ra le jirLÌ nieccaniche istesse ve ne so¬ 
no alcune che appena richieggono un solo ai-tefìce, per 

in loro favore; e questa riguardar dovreìjhe ii teìnpo della loro 
ernancìpacione3 nella quale j a difterenLa degli altri ^ essi dovrei;- 
]jero dal goi^erno ricevere un pecnniario soccorso 3 per provvede¬ 
re a loro primi bisogni, lo non posso determinare il valore di 
tpiesto soccorso 3 i>ercii8 dipender dovrebbe dalle circostante de’ 
luoghi e de’ popoli3 ne’quali questo piano verrebbe adottato. 

Non posso però astenermi dal prorutare di quest’occasione^ 
per manifestare i miei giusti desìderj per la rnigìioratione del mo¬ 
derno iuetodo di ricevere ed allevare queste iniebci vittime del vi¬ 
zio > della deI)olez,ia > o della miseria. L’ itnmenso numero che ne 
perisce; ha scosso mólti governi su quesi^ importante oggetto 
deli’aiirminisiraiione. In tuolii paesi dell" Europa si è pensato, e 
si pensa tuttavia a riparare a questo male. Ma bisogna confessar¬ 
lo - tutto quello che si è fatto ; o che si e pensato^ cl lascia anco^ 
j a molto da desiderare, 

11 male ò rimasto sempre superiore a’ rimedj 3 perche non si è 
ancor trovato il modo da troncarlo nella sua radice. Bisogna di- 
^tl■uggere gli osjJtdah degli e5|>osti > se si vuoi far vivere gli espo- 
sii. Finche un fancitiUo appena nato dovrà soffrire i disagi d’un 
Viaggio; spesso di più giornatej per giungere all’ospedale 5 finché 
sarà affidato ad una nudricc che avrà lorse da dividere il suo lat« 
le e le sue cure con tre altri larjciulli ; finché dovrà respirare 
l’aere malsano; e marcire nel sucidiune inevitabile in luoghi di 
questa natrira piìnché la sua debole e tnal ristorata niacchinnccia 
dovrà soggiacere a luut questi mali ; malgrado tutte le possilnli 
cure del governo ; e tutta la vigilanza de’suoi lainistn'j sarà sem¬ 
pre. uu prodigio se egli vive. 
' Nel nostro piano di [HiljJjlica educazione si potrebbe faGÌhiven- 
te ovviare a tutti questi disordini. In ciascheduna comunità il 
magistrato di edueazilone dovrebbe prender cura di tutti gli espo^ 

clic verrebbero presentati in quella coinuniLà. Una lamiglrada 
lui scelta per quest’oggetto dovreJjbe raccoglier Eesposto; e nu» 
tlrirlo [rei primi giorni. Intanto il magistrato l'arebjje pubblicare 
in tutta [a comunità che vi é un esposto da nudrire. La pensione 
i^areljbe già fissate! j e a tutti nota pe questa verrebbe puntualmen¬ 
te pagala a chiuntjne si prendesse la cura di nudrii lo. QuiiSi:t si 
(joiuintierebbÈr pe’inaschi fino al quinto anno3 giaccJjè allora ver- 
reldjero ammessi nelU puhjjlica educazione; e per le donne fino 
a’ giacché in quest’età è da presumere die una donna possa 
col frutto delle sue latiehe sulScieruemente provvedere alla sua 
i-ussis:.enxa. Non si può dubitare 3 che i fondi che s’impiegano neì 
punteniinento degli ospedali degli esposti; basterebbero^abboa- 
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provvedere abbisogni di una bastantemente numerosa 
comunità; bisognerebbe dunque o escludere le istìtu- 
aioni per queste tali arti, o impiegare un custode per 
un solo allievo, o moltiplicare inutilmente gl’indivi¬ 
dui di quest’ arte; tre mali ugualmente perniciosi, de’ 
quali, secondo questo piano, non resterebbe al legis¬ 
latore che la scelta. 

Questa obbiezione avrebbe luogo, se fosse d’assolu¬ 
ta necessità nel mio piano , che tutti gl’ individui d’Li¬ 
na comunità fossero educati in quell’istessa comunità. 
Ma se il nostro piano di educazione dev’essere unifor¬ 
me per tutte le ]>artì dello stato, qual inconveniente 
suncontrerebbe nello stabilire in tutta la provincia quel 
dato numero di custodi per queste arti, che sarebbe 
proporzionato al numero degl’individui che conver¬ 
rebbe in quest’ arte istituire, e che i fanciulli che vi si 
destinano , andassero in quel tal luogo della provincia, 
ove uno de’custodi per quest’arte è stabilito a riceve¬ 
re , sotto ia protezione delle istesse leggi, T istessa edu-, 
cazione che riceverebbe in qualunque parte dello stato? 

Quest’ istesso rimedio acìoprar si dovrebbe in tutti 
que’ casi, ne’quali un padre, volendo esercitare il suo 
dritto nella destinazione del figlio,trovasse nella sua 
comunità già pieno il numero de* fanciulli affidati ai 
custodi dell'arte eli’egli esercita, e n.ella quale vuole 
die il suo figlio sìa iniziato. In questo caso il magi¬ 
strato della comunità ne darà parte al magistrato su¬ 
premo della provincia, il quale, avendo im registro 

dantemeate al |jagamento di tutte C|Liesi;e pensioni^ ed alle altre 
iipese ohe richiederebbe queàto metodo 3 tra le quali quelle del- 
1* indicato soccorso pei maschi dopo la loro emancipazione j e 
qiicHe delle doti per le Femmine 3 non Formerebbero tm nuovo di-*, 
spendio ; giacché i' uno eb altro sono generalmente in uso in tut-, 
te le nazioni j ove vi sono pul^blici reccttaooli per gii esposti, lo, 
lascio a chi legge Pesame dei vantaggi che si otterrebbero eoix 

<piesto metodo ; giacché non mi é permesso di più dire in ima not% 
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esatto di tutta la ripartizione de’ fanciulli della sus 
jirovincia, clestliierà il fanciullo a quel custode di quel¬ 
la istessa arte, che non ha ancora sotto la sua direzio¬ 
ne Fiuterò numero de’fanciulli dalla legge fissato. 

Ilegolata In questo modo la prima destinazione de’ 
fanciullii ristretto ne’giusti limiti l’arbitrio del pa¬ 
dre e quello del magistrato ; prevenute le prime ob¬ 
biezioni che ci si potevano fare, è giusto di prevenir¬ 
ne un altra die più interessa. Come combinare, sì di¬ 
rà, questo metodo di ripartizione colia libertà che sì 
deve dare al talento? Un fanciulio destinato ad un’ar¬ 
te Sara inferiore a quell’arte j un altro le sarà supe¬ 
riore; un altro annunzierà un genio dichiarato ]»er 
un’arte tutta diversa da quella albi quale si trova de¬ 
stinalo; un alil o manifesterà le l'iù rare disposizioni 
per servire la società co’sud talenti ; tutti questi fan- 
ciulìì potrebbero esser un giorno preziosi allo stato ìn 
una destinazione più analoga a’ loro talenti, e gli sa- 
ran sicuramente di peso in quella, nella quale senza 
)or colpa si ritrovano. Nell’età di cinque armi nè il 
mngistrato , nè il padre scorger potevano queste dis¬ 
posizioni nel landullo. Nel progresso della sua adole¬ 
scenza si sono man il estate. Chi le seconderà? 

Ma chi le seconda oggi, potrei io rispondere? Quan- 
ti agricoltori, quanti artigiani sarebbero forse nati 
per aimninistrare il governo, e quanti magistrati sa¬ 
rebbero forse nati per coltivar la terra, o maneggiar 
la scure? Questo male , conseguenza necessaria dello 
stato istesso sociale, non sarebbe forse diminuito, piut¬ 
tosto che aumentato, nel nostro piano di pubblica edu¬ 
cazione? Ancorché noi non proponessimo rimedio al¬ 
cuno diretto a questo male, non verrebbe egli indebo¬ 
lito dall’educazione morale e scientifica, che deve aver 
luogo per tutti gl’individui di questa prima classe? 
Nel lo stato presente delle cose, il figlio dell’ agricolto- 
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tq e dell’ artefice , nato colle disposizioni per diii'enire 
sommo scrittore, o magistrato llUistre, troverebbe egli 
nella paterna educazione que’soccorsi per secondarle, 
che troverebbe in quella die noi qui proponiamo> Tro¬ 
verebbe egli m un padre ignorante e in una madie im¬ 
becille le lezioni dì un magistrato liluinìnato, le quali 
nel tempo istesso cheFìstruiranno nei suoi dóveri, intro¬ 
durranno nel suo cuore le grandi passioni , e gl inspi¬ 
reranno quella nobil fierezza , che è così difficile a com¬ 
binarsi colFabbiezione del suo stato? Maneggiatulo la 
zappa 0 la scure sotto agli occhi del padre, in preda 
dell’ignoranza e degli errori, circondato da viziosi e 
da vili, testimonio deli’indigenza o dell’avidità , tro¬ 
verebbe egli chi fecondasse il suo spirito , e chi lo 
disponessi alla virtù, come lo troverà nell’educazione 
del magistrato e della legge? AìFelà dj^iS anuMl fi- 
dio dell' agricoltore e dell’artefice, iniziato nell arte 
di suo padre, ed educato a seconda del nostro piano 

.di pubblica educazione, non avrà forse meno errori e 
meno pregiudizi, più dignità e più energia , un’ istru¬ 
zione, può darsi, meno estesa, ma sicuramente più 
ragionevole e più utile, che non hanno oggi una gran 
parte de’giovani, non dico di questa’ prima classe, ma 
della seconda islessa? Noi potremmo dunque con ra¬ 
gione rispondere a questa obbiezione coll’addurre le 
pruove dedotte dalla diminuzione del male. Ma non ci 
contentiamo di questo picciolo trionfo. L’emulo che 
abbi am su petalo, è troppo debole per rendercene^ glo¬ 
riosi. Dopo aver mostrato, che gli ostacoli ehe^ sì op¬ 
pongono alla libertà de’talenti, sono piu forti nello 
stato presente delle cose , che non Io sarebbero nel nò¬ 
stro piano di pubblica educazione, vediamo come quel¬ 
li che vlTesterebbero, potrebbero anche essere dimi¬ 
nuiti ed in deboli ti. Il mezzo che Ho pensato è il seguente. 

Una delle cure del magistrato particolare diciasche'- 
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(luna comunità esser dovrebbe di osservare nel corso 
tieir educazione, se tra’fanciulli per le varie classi se¬ 
condarie ripartiti ve ne sìeno alcuni che sembrino ne¬ 
gati a tfirell’arte, alia quale sono stati destinati 3 e se 
ve ne siano degli altri che maiidestino le più sicure 
disposizioni, 0 por riuscire in un altr’arte, 0 per ri¬ 
splendere nella classe di coloro che sì destinano per 
servir la società co’loro talenti. Se la prima destina¬ 
zione dei lanciiillo è dipesa dal padre, il magistrato 
non darà alcun passo, prima di aver persuaso il padre 
sulla necessita di dare un’ altra destinazione al fanciul¬ 
lo , e dì aver ottenuto il suo consenso. Se non ò dipesa 
dal padre, 0 se questi ha prestato il suo consenso, il 
magistrato della comunità sarà nell’obbligo d’avver¬ 
tire il magistrato supremo della provincia del risulta¬ 
to delle sue osservazioni. Siccome il magistrato supre¬ 
mo delia jirovlncia sarà nell’obbligo dì visitare alme¬ 
no due volte in ogni anno le varie comunità nella sua 
proviticia comprese, così nel tempo della visita egli 
esaminerà le osservazioni del magistrato della coinu- 
nità , e, trovandole giuste, j>rocederà al cangianienlo. 
delle destinazioni. Il passaggio da un’arte meccanica 
ad un’ altra non troverebbe diflicoità alcuna 3 ma quel¬ 
lo dall’educazione della prima classe aìTeducazione 
della seconda ne incontrerebbe una fortissima ; le spe¬ 
se del mantenimento. Nel nostro piano le spese per 
r educazione della prima classe anderanno, come si è 
detto , a conto dei governo ; ma quelle per T educazio¬ 
ne della seconda saranno a carico degl’individui che 
ne profittano. Il iìglìo di un agricoltore povero che mo¬ 
stra le più rare, disposizioni per servir la patria, non 
colle sue braccia , ma coi suoi talenti, dove troverà egli 
i mezzi per supplire a queste spese ? Per ovviare a que¬ 
sto male noi proponiamo la fondazione di una cassa 
Inetta d’educazione, nella quale ciascheduna provìneiai 
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fivrà iui’egt.ial porzióne pel niantenimenlo d^un dato 
nuìuero di fanciulH della prima classe nell’educazio¬ 
ne della seconda. Questo numero dovendo esser limi¬ 
talo, sarà cura del magistrato supremo dì scegliere 
Ira’ i’ancìuili della prima classe quelli che offrono mag¬ 
giori speranze. Cogli avanzi delle pubbliche rendite 
che noi all’ educazione del popolo destineremo, formar 
si dovrebbe la proposta cassa, ed allorché si parlerà 
de’mezzi, co’quali provveder s! dovrebbe alle spese 
dì quesio vasto piano di pubbbìica educazione , si co¬ 
noscerà la possibilità di questa intrapresa. 

Finalmente, per non lasciare cosa alcuna indecisa 
ìii (jueslo piano, al quale cercherò di dare tutta quel¬ 
l’evidenza die richiede l’importanza e la complica¬ 
zione degli oggetti, debbo avvertire che, siccome tra 
le tante arti e mestieri, de’quali la società ha bisogno, 
ve ne sono alcuni che, non richieggono, per così dire, 
alcuna istruzione, e che ciaschedun uomo che ha un 
cerio vigore nelle sue membra, ed un certo esercizio 
delle proprie forze, può esercitare dopo pochi giórni 
• li esercizio, come gli esercita colui che vi è da mol¬ 
ti anni ooeupa.to, così noi non daremo dei custodi per 
queste arti e per questi mestieri, nè vi destineremo 
alcun fanciullo, giacché ciascheduno puè darvisi sem- 
jire che voglia , dopo essere dalla pubblica educazione 
emancipato. Egli avrà allora il vantaggio d’aver seco 
il capitale d’un’altra arte che non potrebbe appren¬ 
dere con altrettanta facilità. Quest! tali mestieri sa¬ 
ranno anche il ricovero di tutti coloro che sono mal 
X'iusciti in quelli, a’quali sono stati da principio de¬ 
stinati ed istruiti: essi saranno, per così dire, i^erci- 
tatì dal rifiuto delle altre arti. Tale sarebbe per esem¬ 
pio, quello de’vetturali3 tale quello de’domestici3 e 
tali in poche parole, sarebbero tanti altri mestieri dx 
questa natura che ogni uomo pqò In ogni tempo intrstfi 
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prendere j purché non abbia interamente perduto luscs 
della sua ragione, o il vigore delle sue forze. 

Dopo aver regolata la destinazioìle^e^la ripartizione 
de’ fan okilli in r|ae3ta priuja-classe,.procediamo all’e- 
sposizione delle nostre idee sulla parte fisica della lo¬ 
ro educazione. 

G A P O IX. 

Generali regolamenti sulla educazione fisica della 
prima classe. 

1 ’ 3^ uomp ha perfezionato e perlezìona tutto. Le 
mani, la ragione e ri.stinto per la società, han Lras- 
messo nella più bella opera delia natura una j>arte con-. 
siderabile del potere del sommo Artefice. Ciò die. ve¬ 
geta e ciò che vive; ciò che la superficie della terra ci 
nasconde, e ciò, eh’è al di sopra di essa , ci annuncia¬ 
no iigualmente il potere deireMnilo della natura e del 
perfezionatore delie sue opere- Potente su tutto ciò 
che se gli avvicina e lo circonda, quest’essere prodi¬ 
gioso, sarà forse debole ed impotente soltaulo su di se 
luedesimo? Non potrebbe egli migliorare la sua spe¬ 
cie, come ha migliorate quelle de’bruti ? 

L’istoria distrugge questo dubbio che lo stato pre¬ 
sente delle cose pareciie c’inspiri. Bisogna rlmmcia- 
re.ad ogni ìslorica fede per dubitare cheli fisico del¬ 
l’uomo ha pres.so alcuni popoli ricevuta quella miglio- 
razione, dalla quale noi siamo molto lontani. Il Cre¬ 
tese, lo Spartano ed il Iiomatio non sembrerebbe for¬ 
se oggi un uomo d’ima specie diversa’ della nostra? 
In mezzo ad un milioiiG e quattrocentomila mercena¬ 
ri armati, quale è tra noi il guerriero che regger' po¬ 
trebbe agli esercizi' della greea-^falange o della legio¬ 
ne di Roma? Chi tra questi potrebbe soltanto soppor-^ 
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^are 11 peso delle loro armi ^ Chi potrebbe resistere al- 
le loro lunghe inareie? Basta leggere nell’ottavo dia¬ 
logo delle leggi di 1*1 a Lolle la descrmone de’ginnasti¬ 
ci esercizi eh’egli propone, per conoscere fm dove sì 
estendesse questa, dillerenza , e come questa era ìnte- 
rainenle dovuta alle cure del legislatori (i)- Tra gli 
altri mali che noi dobbiamo alia scoverLa della polve¬ 
re, noi le dobbiamo’ancor quello deirindlITerenza de’ 
ìegislalori riguardo al fisico degli uomini. Quando 
l’idea della guerra eccitava quella di una lotl.a, nella 
quale gli uomini erano impiegati come esseri inleìli- 
genti, e non come macchine; quando , cosi nel mare 
come sulla terra, i corpi opposti si mescolavano, si 
urtavano, insanguinavano nel tempo istesso le loro 
spade e le loro inani; quando il soldato vedeva, sen¬ 
tiva e toccava colui, al qua.!e dava, o dal quale nce^ 
veva la morte; quando le armi che si adoperavano, 
non escludevano la destrezza e la forza , ma 1’ e-sìge- 
vano , la secondavano, e non ne tenevan luogo ; allora, 
siccome la robustezza , il vigore e la destrezza degl’in- 
dividui aveva la più gran parte nell’esito delle guer¬ 
re, cosi la perfezione fisica de’corpi diveniva ii prin¬ 
cipale istrumento della sicurezza o dell’ ambizione de” 
popoli, e |>er conseguenza il principale oggetto delle 
cure de’loro legislatori. 

Ma oggi c!»e, cosi nelle schiere come nelle squadre, 
si è data alle macchine reiiergia degli uomini., ed aglÈ 
Moniini si son date le qualità delle macchine ; oggi che 
i veri soldati, i veri guerrieri , sono il fucile ed il can¬ 
none, e 1 campi e gli eserciti non sono altro che i pa¬ 
scoli e gli alimenti di queste metalliche fiere ; oggi die 
il soldato muore senza sapere ehi ì’uccide ;. i'ugge >. 
insegne, o attacca esseri che non sente, non tocca e; 

(j) anche ciò ch(ì dice l ilardo alì^iiitcsso Gg^ctt.o 

nel Dialogct vii, de Irgiòus. 

a É 
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non vet1è; riceve iigLìaiinente ìa inorte dal più debo' 
le, come dal più forte di lui ^ oggi, io dico, die le bel¬ 
liche cose han canibiàto d’aspetto, ì legislatori haii ri¬ 
volle alla perfezione delle armi quelle cure che una 
volta erano interamente dirette alla perieziune del- 
i’uomo. 

Alla, l'ivi sta che si faceva allora de’ corpi, e stata 
sostituita quella delle armi (i) ; e contento che queste 
sieno in buono stalo, il moderno ispettore, ben di¬ 
verso dall’ antieg , non gìtta neppure un’occhiata sul¬ 
la validezza e sui vigore dtd braccio che deve impu¬ 
gnarle- 

Non è vero dunque che la specie umana sìa la so¬ 
la, sulla quale Fuomo esercitar non possa il suo po¬ 
tere; non è vero, che non sì possa njlgliorai’G j1 suo 
fisico, come migliorare si potrebbe il suo morale. Cor¬ 
reggiamo F educazione , correggiamo ì costumi, cor- 
reggiamo le leggi, ed il corpo del cittadino niigliore- 
rà insieme col suo spirito; e se con questo mezzo im 
popolo non potrà oggi avere tra le schiere e nel cam¬ 
po tutta cpiella superiorità che avrebbe avuta in altri 
tempi, ne avrà una molto più preziosa nella pace : 
egli sarà meno povero e più felice. 

(t) Filano èi ha conserv-at.-i la sognente legge df S)iarta, T!f^- 
fftyiyfa'jrro-) dice egli, à‘ Tià Wmw , SttÀ cts'sca ii'/jSffSy 
wafTOì leìf Sipopa/f TOS ^gii'/Ssc, 

ff ^iv tumay^i J0ij Sf p'wwcw'o;, xa/' ìk ^ yuuvavtoiv 
cl-ov^ fgij , «VjivÒyw, ei <ìà tì 
tivov JiV da'teli iuAfùc, t/Vaf-feo-if; ^ ùirn*»<l?uo- 
fis'i'wf àtà T^v ^it^viAtav 7r//^sXH;, ii'ft.’ 5vt«v3-« ^.(sra ÌTaxovre 

g'et/xoiàvTii. 
Adsenptani etitim hoc crai ia l>>§r ul, (Ucirnn die, 

E.phshi ad limivi ónims se coroni, f^pht/ris niidos puél/ce sisie- 
reni ; ac, sì èsscnt so/iducorporis haiitudine oaliditjue , et (pta- 
ji ex oertaminièus et tornati^ commcndaUtntiir ; sin ali- 
ijuod ìne.mhraiìi illis essét tni'ltiduni vei inùite, oè svppositam et 
jsìèerescenìem ex odo pìnguedi tiemyi’erèeraiantnr et nw/cta6(iv.~ 
O'I’, VldiMlhn.FarJ/isid. xiv. e. 7. Vid. etiain AUiC-ii. /. su,- 
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Per corrispondere a quest’oggetto 5 r educazione fi¬ 
sica di questa prima classe, il legislatore ^ io credo,■ 
dovrebbe sul seguente piano dirigerla. 

A R T I G O iC< 0 L 

Del nuàrimento. 

lo conlincio dal nudrimento. La quantità e quali¬ 
tà de’cibi avendo una grande inlluen?,a sul fisico é sul 
morale deiruomo, avendone anche una grandissima 
sullo sviluppo intellettuale dei fanciulli, il legislato¬ 
re non dee trascurare dì regolare questa parte della 
loro fisica educazione. L’ educazione pubblica gli offre 
il sicuro mezzo da riuscirvi , e questo è anche un al¬ 
tro gran vantaggio di questa istituzione. 

La scelta della qualità e della quantità de’ cibi di¬ 
pendendo molto dal clima e dalla natura di ciasche- 
dun paese, io non potrei riguardo a quesf’ oggetto ve¬ 
nire a’detagli senza dimenticarmi dell’universalità 
del mio argomento. Lascio a quei medici che hanno le 
giuste nozioni della loro arte, senza averne i pregiudi- 
z], la cura di supplire in ciaschedun paese alla neces¬ 
saria imperfezione di questa parte del mio piano. Ac¬ 
cenno soltanto alcuni principi più generali che mi pa- 
■jono i più suscettibili d’ima' universale applicazione, 
e dico, prima di tutto, che i fanciulH avendo una più 
celere digestione, ed una più frequente indigenza di 
nudrimento, non si potrebbero loro negare delle fre¬ 
quenti refezioni, senza opporsi al volere della natura 
che evidentemente ce ne annuncia il bisogno. Il pane 
dovrebbe loro darsi in qualunque momento del gior¬ 
no verrebbe da essi richiesto. Un fanciullo, dice Lock 
(i), che si contenta di questo ristoro, mostra che il 

<t> Trattaio siiii*educazione sez. i. 
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suo bisogno era reale e non iminaginario. Il serbalci“ 
jo del pane, dice l’autore celebre cieli’Emilio (i) , 
eh’e sempre esposto e sempre aperto pe’fanciulli del¬ 
la Ccinipagna, non produce in essi quelle indigestioni, 
alle quali sono così esposti i fanciulli della città e del¬ 
le'più nobili condizioni, l’appetito de’quali , tratte¬ 
nuto da’ « regiadizi de’ genitori, si satolla disorclinata- 
jnente 5 sempre che l’occasione se ne presenta alTaf- 
famato fanciullo. Oltre l’illimitato ristoro del pane, 
oltre il pranzo e la cena, due altrei-efezipni dovreb¬ 
bero essere assegnate a’fanciulli ; e queste dovrebbe¬ 
ro raggirarsi a’frutti delia stagione e del paese, ed 
al pane. Il pranzo dovrebbe esser composto di una, 
ed in qualche giorno di due vivande, e de’frutti del¬ 
la stagione, ed una zuppa di pane ben diseccato ba¬ 
sterebbe per la cena. 

I cibi che formar dovrebbero il pranzo, dovrebbe¬ 
ro esser V erbe, i legumi, i latticini, le paste, i pesci 
e la carne. Quest’ultimo cibo non si dovrebbe loro da¬ 
re tu tt’i giorni, per non avvezzarli ad, un bisogno 
che nell’età matura non potranno forse così frequen- 
lemcnte soddisfare, e tra le varie carni converrebbe 
preferir sempre quelle , le fibre delle quali sono più 
forti. Meno delicate delle altre, esse fortificano lo sto¬ 
maco colla maggior triturazione che richieggono. Al¬ 
cuni credono, che sarebbe utile di non avvezzare i 
fanciulli all’uso della carne. L’eloquente trattato dì 
riuLarco, in difesa del cibo pittagorico ^ non ha forse 
contribuito poco ad accrescere il numero de’partigia¬ 
ni de’lo/o/agi (2). Uomini per altro sensati e dotti 

k 

(1) Emll^ f, J. Uh. 1 r, 
(2) L^iutore dell’ Emìilo è di questo nunipro (///. 5^ Uh. ii.) 

lo mni non sorpreso die tpiesto sommo scrittore abbia adottata 
opinione j ma non po.sso nascondere la mia meraviglia nd 

vtiicreyclie «gli incorra nel vmo così raro ud prolondi pensato- 
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medici credono, che ^il moderalo uso dì questo cibo 
possa non poco contribuire alla robustezza de’corpi, 
partieolarmente ne’fanciulli. Questa opinione non è 
nuova, giacché noi troviamo che Licurgo,avendo di¬ 
stolti dalFuso delle carni gH àduUi, i’aveva permes¬ 
so e prescritto a’fanciulli (i). 

L’uniformità de’eibi dovrebbe essere evitata per 
due ragioni che mi pajono evidenti. La prima sareb¬ 
be per non avvezzare ad un solo nud ri mento lo sto¬ 
maco dell’uomo, il quale sarebbe subito in disordine, 
quando venisse quel tal cibo a mancargli. Una delle 
gran cure dell’educazione dev’essere di diminuire, e 
non di moltiplicare i bisogni. Or l’uniformità de’cì- 
bi si opporrebbe a questo riconosciuto princìpio. La 
seconda ragione po! è dedotta da un’ osservazione me¬ 
dica, anche comunemente approvfitEi. Sì è osservato, 

ri come lui, e così frefjuente ne'superficiali scrittori, d'attri- 
3)utre un effetto di molte cause combinate ad una sola causa. Egli 
attribuisce al grand' uso della carne la fierezza degl’ inglesi e quel¬ 
la de’ selvaggi, e la dolcezza de’ Cauri ali’astinenza da questo ci¬ 
bo. Quante causefisiche, inorali epoiitJclis concorreranno a pro¬ 
durre quest’effetto! l’er qual motivo rumaiiith e la dolcezza so¬ 
no le virtù più rare de’ frati, a'quali quest’astinenza forma un 
precetto della loro regola? Gli nomi ni errerebbero meno se, in 
vece d’attribuire moUi effetti ad una sola causa, attribuissero 
molte cause ad un solo, efielto, 

(i) Tàiv é’i «’wJ’sxi/za dviSi^ 
(SfS /zew vìi se^sè Trafe<;^(Upar aw; 

àuTBÌi &ì x«Ta' Tij'/zw'af 
ìniar opsonia pronw /«;{*' srut juri m^ro: ijuare carnihiis non 

l'nfifgeiaut wnjorei' uà fu, sed eas permittebant juniorihus i ipsi 
deeuritift jure verceiuntur, Vid. FJut, de Institiitis JhucofiiGlf , 

id. fu Licurgo. 
jSIon voglio trascurare dì dire, che ne’paesi estremamente cal¬ 

di si potrebbe fare un’eccezione alla regola, relativa al vantaggio¬ 
so uso delle carni; poiché,siccome in questi paesi gli iiiuon dei 
corpo inclinano molto all’alcali, cosi i vegetabili fanno miglio? 
jiudrimefUo che le carni. La natura istessa c'indica questa ecce¬ 
zione., poiché ae’tempi canicolari noi abbiamo una minor dispo-. 
sizione a cibarci delia carne, che ne’ tempi freddi. 

Tomo ir. p 
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che la varielà delle cose semplici fa un miglior chilo 
che la continuità di un medesimo alimento, per buo¬ 
no ch’egli sia, polche gli nZcflliegli acidi, dominan¬ 
do più o" meno ne’ diversi cibi, i sughi di un’ altra spe¬ 
cie si combinano col residuo e col sediménto dell’an- 
terior cibo che si ritrova nello stomaco, trasportano 
unitamente con essi questi residui negl’intestini, e lo 
sgravano da’cattivi lieviti delie precedenti digestioni. 
Si è osservato anche che gli uomini,! quali si nudrì- 
scono ordinariamente d’un solo cibo, sono più espo¬ 
sti alle malattieuTTioralì, di coloro che variano, e si à 
attribuito quest’elletLo alla mancanza della suddetta 
combinazione. 

Proponendo la varietà de’cibi semplici nc’diversi 
giorni, io mi guarderei bene dal consigliare le vivan¬ 
de composte. Oltre che queste sarebbero mal adopera¬ 
te per la classe della quale sì parla, sono anche per¬ 
niciose alla salute. Le salse , le vivande troppo condi¬ 
te, e l’uso delle spezierie dovrebbe esser proscritto 
da questi pranzi d’educazione. I liquori, e lutto ciò 
che mette in grande agitazione il sangue, dovrebbe¬ 
ro soggiacere airistessaregola.il solo vino , distri¬ 
buito con ragionevole economia, potrebbe esserne ec¬ 
cettuato. Un dotto medico, degno della celebrità che 
si è acquistata (Oi ha dimostrato la salutare influen¬ 
za di questa bevanda su’ fanciulli, malgrado la con¬ 
traria prevenzione che vi era , e che appoggiata veni¬ 
va sulla veneranda opinione di Platone (2), di Lock 
(5) e di Rousseau (4)* 

Riguardo all’ acqua , secondar si dovrebbe l’ìmpe- 

(1) Tissot, 

(2) Platone voleva che fosse interdetto il vino aVlancinlIi fino 
a’ 18 annL Vedi H Dialogo ii* de 

(3) Vedi Lock Trattato salì'^ edifcazione ec, Sez^ i, cap, 
(/J) Emilio liL I r. 
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l'iosfl vocG tìcllfl Ufltui3 irt cjiiciluncjufi occflsioiiGj sci Ili 
qualunque tempo venisse a riehiedérla. Il conLrat'itJ 
pregiudizio è slato combattuto fino alT evidenza ed 
io fido tro|ipci' su’lumi del sècolo, per credermi di¬ 
spensato dal provare lo verità già provate. 

ARTICOLO li. 

Del sonno. 

Il miglio,- cordile, dice Look . che la natura ha 
preparalo all’uomo, è il sonno (i). Noi vi troviamo 
jnralti la riparazione delle nostrèforze, il ristoro del¬ 
le nostre fisiche,# morali facoltà, ed ima dolce tregua 
alle cure die pur troppo acGompagnano la veglia de’ 
sociali esseri della nostra specie. Necessario al vecchio, 
al giovane ed al fanciullo, non esige péro l’isLessò tem¬ 
po in tutte l’età della vita. I vecchi, ne’quali la di¬ 
minuzione delle lorze'è compensata dall’inerzia di 
questa età, hanno bisogno di tma minor, quantità di 
questo ristoro, che i giovani, ne’quali il vigore delle 
forze è accompagnalo da uri proporzionato motoj èd 
i giovani ne rlchiedonò a vicenda ima quantità mino¬ 
re de’fanciulli, poiché negli ultimi la debolezza com¬ 
binata colla màssima mobilità richiede un piu lungo 
ristoro alle loro' forze meno estese, e più ésereitale. 

L’infanzia è dunque l’età della vita che esìge un 
più lungo sónno; la natura ce lo mostra evidentemen¬ 
te, e noi dobbiamo secondarla. Il legislatóre assegne¬ 
rà dieci ore al sonno di ciascheduri fanciullo di que¬ 
sta prima classe nel momento del suo ingresso , e que¬ 
sto tempo sì diminuirà a proporzione che cresce la dì 
lui età, di maniera che sarà ristretto a sette ore ne).- 
r ultimo anno della di luì educazione. 

(i) Trattato sntr educazione Sez, i, (J, 23* 



7, A S c: ! E N Z A 

La notle soia sarà serbala a questo ristoro, etì ìì 
legislatore proibirà in questa classe il sonno pomeri- 
tliano in qualunque stagione. La destinazione di que¬ 
sti lanciLiUi richiede questa disposizione come il con¬ 
trario stabilimento vi si opporrebbe. 

Altri molivi, con questo combinati, debbono indur¬ 
lo a fissare di buon mattino l’ora di destarsi. Alle 
cinque dopo la mezza notte nell’ inverno, ed alle quat¬ 
tro neiresLatesi dovrebbe abbandonare il letto. L’ae¬ 
re mattutino è il più atto a dare un certo vigore alla 
jìiacebina , quando questa ha ricevuto un sufficiente ri¬ 
poso. La maggiore elasticità che dà alla fibra, reca 
anche un gran bene all’organo della vista. Il giorno 
diviene più lungo quando non se ne impiega parte al¬ 
cuna pel sonno. 1 fanciulli avvezzi ad andare di buo¬ 
n’ora a letto la sera, avranno un ostacolo di ]>iù da 
sormontare, allorché saranno adulti, per impiegare 
questo Lempo nelle dissipazìont^de’pericolosi piaceri, 
u si avrà fmalinente con quesi.o%jet.ódo il vanlaggìodi 
abituarli a quel tenor di vita eh* è il più atialogoalla 
natura della loro desLÌuazione. Si ju’oibirà per altro 
al custode d’im])Ìegare i forti sl.repif.i e gli spaventi, 
per risvegliare gli allievi a lui affidati. Ninno ignora 
le ragioni di questa proibizione (i). 

La durezza non sarà una qualità esclusiva dei letti- 
Noi non vi ricercheremo altro requisito, fuori di quel¬ 
lo di un moderato caldo (2), e di un’estrema nettez¬ 
za. Una ruvida manta formava tutto il letto de’fan¬ 
ciulli spartani (5), e noi sappiamo che essi diveniva- 

(1) il [mire di Montagne persitaso di (pieista veritlì non lece 
inai risvegliare il figliò che al dnono di ijiialehe dolce istrumento- 
Essais K cap. r5« 

(s) Ho detto iV un itioderato caldo ^ poiché le copiose traspi' 
razioni miocono a’ lanciuUi indeholéndoli, 

(3) Platone si serve dMa voce ^ instratam ìectum ^ 
per indicsivt il modo di doriEÌre deMancùdlL spartani. Vid, Di^L 
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ilo vigorosi e forti. Look ottribulsce all’ uso de’ lètti 
troppo morbidi unaquanùlà di malattie, alle quali 
ì’eccésso istèsso della diirezM non esporrebbe mal riio- 
mo. (i). Sarebbe anche un errore essenziale 1’av?ei!zar 
re i ranciuin dì questa classe a quei còmodi, ed a quel 
bisogni cbe forse divenuti adulti nón potranno più sod¬ 
disfare. Il passaggio da una vita più austera ad una 
più comoda è facile; ma 1*opposto non ai compra cbe 
colla perdita o della salate o della felicità. 

ARTICOLO ili. 

Del i^estimento e della nettezza^ 

jLia pelle, tiiilca vèstè, delia quale la natura ha 
provveduto l’uomó, potrebbe bastargli, quando fosse 
indurito alle itjqiressioni dell’aere., ed avvezza a dis- 
prezzarne le aUerazìonl. L’esempio di molti popoli, 
e la celebre risposta dello Scita Anacarsì eì mostrano 
la pusslbiiilà di ottenere ne‘I resto del corpo quello ché 
noi ottenuto abbiamo nei volto. Io non pretendo di re¬ 
stituire gli uonJinì al primièro stato di nudità; io non 
pretendo dì privarli de’comodi e de’ piaceri che il pro¬ 
gresso' della società e delle arti loro somministra. Io 
vorrei soltanto che i’uoroo, profittando de’soccorsi 
dell’arte, non ririunciasse a Quelli della natura, dì 
maniera che , quando i primi venissero a mancargli, ♦ 
gli ultimi non gli fossero inutili. 

Per qciai motivo dovremmo noi avvezzare i fanciul¬ 
li, quelli particolarmente di questa classe, ad aver 
sempre sotto i loro piedi la pelle dì un bue? Avvez¬ 
zandogli a servirsi della loro propria, li privereTno 

de Legib, y viiL 0t Jisstin.. ti6. cap, 3. statuisse, Liciìrgunt ^ 
egli, nihli ut som ni c(Uisa su^slérrtcretur, 

(i) Tratlatd suit ^^dncazhnc Sùz, l* $. 23/ 
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noi per questo del comodo di andare caliJaLÌ, allorcìiè 
saranno ad li Iti ? Ma lacendo loro portar le scarpe, 
quando queste venissero loro a mancare, troverebbe¬ 
ro èssi le piante dei piedi incallite a segno da poter 
reggere ad un lungo cammino? 

I piedi dunque de’fanciulli di questa prima classe 
saran nudi. Un lungo e largo calzone di tela garanti¬ 
rà le loro coscie e le loro gambe: il resto del corpo 
sarà coverto da una camìcia ruvida , ma spesso cangia¬ 
ta; e da una larga veste dì lana o dì cotone che. ter¬ 
minando alla cintura, potrà incrocicchiarsi per davan¬ 
ti, senza aver bisogno di legamento alcuno. Essi po¬ 
tranno, cosi net verno come nella state, spogliarsi di 
questa veste sempre che loro aggrada ,e dovranno ab¬ 
bandonarla tutte le volte che il custode i’ordinerà lo¬ 
ro, a seconda delle istruzioni che gli saran date. Il lo¬ 
ro capo sarà garantito da’ raggi del sole e dalle piog- 
gie, da una berretta di cuoio ; e per ovviare al lungo 
tempo die richiederebbe la cura de’capcdii, noi sta¬ 
biliremo di tagliarli, a irilsura che crescono , senza 
per altro L rase ni-a re la nettezza del capo, che dovreb¬ 
be essere In ciasclìcduu giorno dlllgenLemenLe rlpidì- 
lo. Il volto, le mani e i jiledl dovrebbero almeno una 
volta al giorno esser lavati nell’acqua IVedda alia pre¬ 
senza del custode, ed il resto del corpo si laverebbe 
ne’giorni destinati all’istruzione del nuotare. 

Il custode avvezzerà i lanciulli istessi a spazzare il 
luogo dtdla loro abitazione, eil a conservarvl_ tutta quel- 
ia nettezza che si rlcliiede. Si servirà del ministero de’ 
più grandi traessi per soccorrere 1 più piccoli ,_e li 
disporrà la questo modo a divenir buoni padri di fa¬ 

miglia. 
Le cure per la nettezza , così de’ corpi come dell’a- 

biliizione, non saranno mai bastantemente incuicate. 
La loro inlluenza non si restringe solo al fisico dell’ uo- 

.1 
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mp, ma si estende anche sul morale, e V esperiene^ 
sola basta per mostrarcene T importanza, 

ARTICOLO IV. 

Degli esercizi. 

Il movimento ed il desiderio di muoversi, costK 
fAiiscono una gran parte dell’esistenza fisica del fan- 
cÌLìlli. Questo è un dono che l’autore della natura con¬ 
cede loro in queir età d’incremento, nella quale le fi¬ 
bre e le tuniche de’ vasi, han bisogno d’un urto mag¬ 
giore per essere allungate ed estese, e favorire in que¬ 
sto modo lo sviluppo universale della macchina. La cir¬ 
colazione inoltre non sarà mai cosi felice ne’fanciulli, 
imperfette saranno le digestioni e le separazioni, mal 
preparato sarà il chilo, tutte le volte che questo neces¬ 
sario movimento verrà impedito o trattenuto. Ministra 
della sanità e della vita, la natura ce ne indica ì mez¬ 
zi, e l’uomo orgoglioso 0 stupido, disprezza o non 
intende le sue lezioni, e sostituisce agl’insegnamenti 
deir istin to gli errori della ragione. Che un vizio co¬ 
sì comune sia da noi lontano. Ascoltiamo i precetti del 
«■rande Artefice, secondiamo i suoi disegni, calchiamo 
le sue tracce, concorriamo a’suoi fini co’suoi mezzi, 
e serviamoci degristessi suoi istrumenti per perfezio¬ 

nare la sua opera. 
l'LI Iti gli esercizj atti a fortificare il corpo saranno 

non solo tollerati, ma prescritti dalla legge. Nelle 
ore destinate a quest’oggetto i fancinlli di questa clas¬ 
se saranno a vicenda invitali a correre, a saltare, a 
salire sugli alberi, a far delie lotte ed elevar de’ pe- 
s-i, a scagliarli, a trasportarli (i), a sperimentare, mi- 

(i) In ({tiaUiiKjue modo iìiorcìié sui capo. Essendo <|nestQ la 
s«de dì LtiU’ i nervi, dal quale si ramificano e sì di s tri Imi s cono 

«.;! resto del corpo., caricandosi di qualche peso alquanto consi- 
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surare j ed usare in var] modi le loro forze, ad accre¬ 
scere il vigore e ragilità delle loro membra, e a da¬ 
re a’loro corpi quell’energia e quella robustezza che 
si perde nel languore e nell’inazione'. 

I er dare a questi esercizj i vantaggi di un’utile 
emulazione e di un maggior brìo, d’un certo spirito 
dì società, e d una occulta, ma necessaria direzione, 
il legislatore stabilirà che, nelle ore a questi esercizi 
destinate, tutti i lanciulli della comunità siano da’ re- 
spettlvi loro custodi neU’istesso luogo condotti, ed in¬ 
sieme mescolali senza distinzione alcuna* 

II magistrato della comunità presederà a questi eser¬ 
cizi , ed in suo luogo il pk'i antico de’custodi. Alcuni 
piccoli premi > l'idLì in distintivi d’onore consistenti 
di tempo in tempo assegnati a chi supererà gli altri 
hi alcuni di questi esercìzj, daranno al magistrato Ì1 
mezzo da promuovere quegli esercìzj, eli’egli" rede più 
utili, senza togliere a’fanciulli la libertà di divertir¬ 
si a loro talento, ed ecciteranno nel tempo Istesso la 
passlon della gloria in questi nascenti cuori non an¬ 
cora soggiogati dalle vili passioni (i). 

Nè la pioggia, nè la neve, nè Ì1 gelo, nè ì venti 
nè il gran caldo, nè il gran freddo priveranno i fan¬ 
ciulli de piaceri e de vantaggi di esercizi così utili In 
questi giorni più che negli altri, questi diverranno più 
profittevoli, perchè agli altri vantaggi uniranno quel- 

tlernljile, SI comprimono troppo le vertebre del collo, e non es¬ 
sendo li peso a perpendicolo , poò la spina elei dorso piegarsi da 
«ino dei lati, e soffrire ancliedel danno la midolla alinngat’a.l cn- 
snodi jinpedirnnno daof/oe di portare de'[iesi sai capo. 

il) In amniÒHS eniin latkndo conari d'^òernus, ut co l’ohpfata 
et ctiptditales paerorum verta,nas, (pio eos tandem pervenire cu- 
pi,nus. Caput aiitein discipline^ rectam educationeni dicimas , 
(piiv ludentis nnìnnim tn amorcn pnecipue iilius perducit, quod 
virili celate perjevtecomparata virtute arih cjuj, iam Jetu- 
rus. Plato de Dial. ' 



DELLA LEGISXALtOtlSj ^.2 1 

U tli avvezzare i fanciulli all’ intemperie delle stagio¬ 
ni ed a tutte le alterazioni dell’aere. Sarà cura di eia- 
schedun custode di farli bene asciugare, allorché sa- 
ran di ritornò nelle respettive loro case, e questo sa¬ 
rà il solo caso, nel quale si permetterà a’fanciulli di 
avvicinarsi al fuoco. Fuori di questo caso essi ne saran 

sempre lontani. j t 
Non vi è cosa, che renda l’tiomo più delicato, più 

molle, più pesante, più infingardo, inen atto a resì¬ 
stere al freddo, che rilasci tanto la fibra, che la pri¬ 
vi di quel tuono che l’è riecessarlo per la sua azione, 
che faciliti ì reumi ed altri mali,^quanto il poco mo^ 
derato uso del fuoco. La natura ei ha provveduti di 
un mezzo per liberarci da’tormenti del freddo, e questo 
è il moto. Noi siamo in fatti più disposti al movimento 
nel verno, e più inclinali al riposo nella state. Ne’fan¬ 
ciulli , in quelli specialmente di questa classe, è faci¬ 
le il provvedere a questo bisogno con questo mezzo. ^ 

Rii ornando agli esercizj che formano T oggetto dt 
questo articolo, io credo non doversi ommettere il nuo¬ 
tare. 11 noto detto de’Latini e dei Greci^, ci fa vedere 
quanto comune fòsse anticamente I0 cognizione di que¬ 
st’ arte, e quanto ne fosse ignominiosa F ignoranza (i),- 
In tutte quelle comunità, rielle quali ia^vicinanza del 
mare e de’fiumi permette quest’esercizio,non si do¬ 
vrebbe trascurare una volta almeno la settimana. Così 
nelia state, come nel verno (2), si dovrebbe negli sta¬ 
biliti ff-ìornì apprendere, 0 esercitare quest’arte, col¬ 
la sola^differenza, che non si dovrebbe mai dar princi¬ 
pio a quest’ istruzione che nella state. Il fanciullo ver¬ 
rebbe in questo modo per gradi avvezzato a reggere 

{7) Ncc Uteru.'! dìdicìt, me ntUare. Jj’isiesso proverbio era 
tra’Greci per atlditare tm’ignorante: (wx'es rftr, 

ìirheirDU • 

(2) Purché il cliBialo permetta.' 
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a’ progressi del freddo, e preparato a disprezzare li 
gelido freddo dell’acqua nel verno. 

La robustezza che quest’ esercizio darebbe ai corpi, 
sarebbe superiore a qualunque espettazione, giacché 
noi sappiamo, che coi solo uso de’bagni freddi si e da¬ 
to agli uomini più gracili il vigor de’più forti (i). 

A questo beneficio si unirebbe quello d’istruire i 
fanciulli in un arte, l’ignoranza della quale è costa¬ 
ta, e costa ogni giorno la vita a tanti uomini, e vi si 
unirebbe anche quello di conservare la nettezza de’cor- 
pi, così utile alla sanila dei corpo ed alla energia del- 
r animo. 

A quest esercizio che sì dovrebbe almeno una volta 
la settimana ripetere, noi ne aggiugnerenio un altro, 
che non dovrebbe essere meno frequente, II profondo 
autore deli Emilio (2) mi suggerisce quest’idea , che 
egli islesso ha torse attinta dalle opere immortali del 
più grande osservatore della natura, e del più eloquen¬ 
te scrittore della Francia (5). Egli consiglia pe’fanciul- 
li i giuochi notturni. Quest’avvertimento, dice 
è più importante di quel che apparisce. La notleJ’iia- 
1/enta naturalmente gli uoinini e qualche volta gli ani¬ 
mali, La ragione, le cognizioni, lo spirito, il cora^'"- 
gio liberano pochi uomini da questo tributo. Si atlri- 
buisce quest’effetto ai racconti delle balie, e si erra: 
yi è una causa naturale. Questa è T istessa che quella 
che rende i sordi diffidenti, ed il popolo superstizioso ; 
r ignoranza delle cose che ci circondano, e di ciò che 
avviene intorno a noi. Avvezzi a scovrire da lungi gli 
aggettile di prevedere anticipai ameni e le loro impres¬ 
sioni, quando più non si vede, nè si può \ijedere ciò 

(<) VvclI Lcck j 'Trattato dell* edueuzione Se 
ii) iLmiiio Ul>. it. 

, M. de Bufìon, hior. nattir. t.vuedU 
deSForigine degli speitri. 

m 

I. $. 28. 

12, dove parla 
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phe ci circonda , Timmaginazione deU’uomosi accen¬ 
de, gli fa vedere mille esseri, mUle movimenti, mil¬ 
le accidenti che possono nuocergli, e da’ quali è impos¬ 
sibile 11 garantirsi. Per quanta prevenzione egli abbia 
d’esser sicuro nel luogo dove si ritrova, egli non ne 
sarà mai cosi certo, come se lo vedesse. 

Egli ha dunque sempre un motivo da temere, die 
non avrebbe avuto nel giorno. Al menomo remore, del 
quale non può vedere la causa, Pamore della sua con.- 
servazicne Pobbliga a porsi nello stato di d/fesa e di 
vigilanza, e per conseguenza nello stato di spavento e 
di timore. Se egli non sente alcun romore, egli non è 
perciò sicuro, poiché sa, che anche senza strepito pup 
esser sorpreso. Per rassicurarsi contro questo silenzio, 
bisogna che egli supponga le cose tali quali erano pri¬ 
ma , tali quali esse sono, e che egli vegga ciò che non 
può vedere. Costretto p porre in moto la sua immagi¬ 
nazione, egli lascia subito d’esserne il padrone,ecIò 
ch’egli fa per rassicurarsi, non serve che a maggior¬ 
mente spaventarlo. X motivi di sicurezza sono nella ra¬ 
gione , e quelli di spavento e di timore sono nell’ istin¬ 
to mollo di quella più forte. 

A questa ragione se ne unisce un’altra. Allorché, 
per circostanze particolari, noi non possiamo avere idee 
giuste delle distanze, ed allorché noi non possiamo giu¬ 
dicare degli oggell.i che per la grandezza dell’angolo, 
0 piiiLlosLo dell’immagine che essi formano ne’nostri 
occhi, noi dobbiamo allora necessariamente ingannar¬ 
ci sulla grantlezza reale di questi oggetti. Ognuno che 
!ia viaggiato di notte , ha sperimentato che un arbo¬ 
scello che era a lui vicino , gli è sembrato un grand’ar¬ 
bore che fosse da lui lontano, ed a vicenda ha preso 
un grand’arbore da lui lontano per un arboscello a lui 
micino. Se le tenebre , o altre circostanze, non gli per¬ 
mettevano neppur di distinguere gli oggetti per le lorp 
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{‘orine, egli sì sarà iiignn mito •noni solo sulla grande;;- 
y.a, ma anche sulla natura dell’oggetto- Egli avrà pre¬ 
sa mia mosca che passava rapidamente in c|ualche pol¬ 
lice di distanza da’suoi occhi,, per un uccello da luì 
molto discosto, ed un, irco vicino .per un bue lontano.. 
Lo smarrito marinaro inglese nell’isola disabitata del 
mare del Sud , che per l’inedia di due giorni, e per 
le piaghe che sì erano formate nel suo corpo, non po¬ 
teva più nè gridare, nè camminare a due piedi, com¬ 
parve di notte im mostro due volte più grandè di un 
elefante a’bravi guerrieri che Gook aveva spediti in 
cerca di lui (t), e noi sappiamo quanti errori simili 
sono stati dalle due accennate cause prodotti, e quan¬ 
ti mali son derivali da questi errori. 

Le due cause del male ritrovate c’indicano il rime¬ 
dio. L’ abito distrugge Timmaginazione, e la frequen¬ 
za d’errare previene Terrore. Per quel che riguarda 
T imm agi nazione, noi sappiamo che i soli' oggetti nuc- 
vi la risvegliano, e che sopra quelli che freqtienlemen- 
te si veggono, non agisce più l’immaginazione ma ia 
memoria. Per quei che riguarda gli eiTori della vedu¬ 
ta , noi sappiamo anche che la frerpienza di.commet¬ 
terli c’insegna a preservarcene, (pillante volte bisogna 
che il fanciullo s’inganni,.sulla posizione, e sul nume¬ 
ro degli oggetti, prima rP imparare a vederli nella lo¬ 
ro vera posizione e nel loro vero numero ! Tutte le im¬ 
magini non si formano forse a’ rovescio nella retina' de’ 
nostri occhi? ciaschedun oggetto semplice non si vede 
forse da noi duplicato? non vi è forse bisogno d’una 

^ (i) Vedi la He/daions dfj terzo oìae^io dì Cook fatta da nti of- 
iìiiale (le! sito seguito, tradotta dall'inglese , e st.nn|»ata a Puri- 
gì ndl'anno_ 1782,1.1. in 8. «/i. a p. 389. Il nome dei 
marinaio è Trecker. La relaKtons di t/uesto avvenimento è inte¬ 
ressantissima. lo non lo rapporto, percliè non posso diliin»armi 
(pianto ricliiederehbeildetagtio di tutte le circostante elici' sw-' 
coinpagnarono, 



IJELLA LEaiSLAalOKE. 235 

kino'a serie d'errori, prima die noi col soccorso del¬ 
la verità del tutto impariamo a coi'reggere gli errori 
della vista, e ci avve?,iSÌamo a veder dritti e semplici 
crìi oggetti che noi veggiamo in ialti a rovescio e dop¬ 
pi ? Quante volte bisogna, che un laneiuUo stenda in 
vano il suo braccio per prendere un corpo che è mol¬ 
to più lontano da lui, che non è la lunghezza del suo 
braccio, prima che impari a conoscere la distanza, al¬ 
la quale questo può giungere! Quante volte il pesca¬ 
tore deve in vano lanciare il suo colpo contro i pesci 
che sono nell’acqua, prima d'imparare a conoscere la 
grandezza dell’angolo c!ie fa il raggio uscendo da un 
mezzo jULì denso jn unt^ meno denso* f^elJa maniera 
istessa un uomo che si è molte volte ingannato nella 
uotte sulla grandezza degli oggetti, imparerà a non 
prestar lede a'suoi sensi nelle tenebre, e dopo inolti 
errori apprenderà a più non errare. 

Per garantire dunque i fanciulli da’timori che le 
tenebre inspirano, e dagli errori visuali eh’esse cagio¬ 
nano, bisogna avvezzarli alle tenebre. Bisogna distrug- 
t-ere V iinmaginazione coll’ abito, e l’errore coll’ espe¬ 
rienza. Ecco^il motivo, pel quale , seguendo i consigli 
del «-rand’uomo che ho citato, io propongo Teserci- 
zio de’notturnì dlvertimenli pe’faDcìuìii di questa clas¬ 
se u n a V 01 (- a al m e n o i n c i asc h ed u n a setti m an a. La se¬ 
ra della vigilia delia festa dovrebbe essere destinata 
a quesl’o£5getlo. li custode eond.ur dovrebbe! fanciul- 
ii a lui alfidati, ora in un luogo ed ora in un altro, e 
dovrebbe loro permettere tutti quegli ìnnocenLì tra¬ 
inili che suffirerIrebbero le circostanze del luogo e del 
tempo. I vantaggi che avrebbero nella notte gli uomi¬ 
ni iti questa maniera allevali sopra gli altri, sono trop- 
lio evidenti ])er non credermi nell’obbligo di farne 
)’ enumerazione. Quest’ oggetto sembrerà anche_ più 
pnportai!le, se si rifletterà alle varie desLinazioiii de> 
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gl’ indivldai di questa classe , cosi nella pace come nei- 
la o'tten-a. B,aiiiinenLiamoci, che Lictirgo prescrìsse 
resercìzio delle tenebre pè’lahciallì (i), e proibì T uso 
delle fiaccole agli adulti (2). ^ 

Io passo rapidamente ad un altr’oggetto che non 
potrei trascurare, senza rendere imperielio questo pia¬ 
no di fisica educazione. 

. ARTICOLO V. 

Dell' innesto del i^ajuolo. 

VQuesto male, che deforma, inuLìia , o uccide la me- 
della specie ; die, quando risparmia la morte, 

lascia spesso in lutto il corso della vita le vestigla fu¬ 
neste del suo passaggio; che si annuncia con segni equì¬ 
voci , e sì comunica anciie prima di mani festarsì ; que¬ 
sto male, io dico, diviene anche più funesto , quando 
l’unione di molti ranciuUl ne lacilita respansioneed 
il contagio. FortunaLamenl.e per gli uomini, la vani¬ 
tà e r interesse d’un popolo che la della bellezza un 
oggetto d’industria e di commercio, ha oppòsto a que¬ 
sto male ini rimedio che non solo lo priva del suo mi- 
cidial potere, ma ne rende meno arbitraria 1’espan¬ 
sione. L’innesto è questo rorUmato rimedio. Lasciamo 
a’fa nati ci ed agli imbecilli i mal fondali dubbj; lasci am 
loro ì più assurdi argo?nenli contro una ]>raLica che 
ha data la vita a più milioni di uomini, ed a più mi- 
lionl di uomini iià conservalo il vigor delle membra, 
la salute e la beltà. Opponiamo a’ dubbj dell’ ignorali- 

(t) PItuaréls in inta L f eurgL 

tu iìi tcnebrls et nocin tiudactàr y et si ne iillo ìnctn y 
cedere consaèscant. Idem in Inslitutis LaconiciSj dove p^rkif de* 
isotuirsi Sistj^ 

m i 
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za 0 deir interesse 5 r imperiosa voce dell’esperienza; 
ej tra tante scoverte che per lo più non han servito ad 
altro, che ad estendere T Impro della morte, non ri¬ 
mi n zi amo a quelle sole che lortunatainente hau pro¬ 
dotto reffetto opposto. Per profittarne, il legislatore 
fondar dovrebbe uno spedale d’inoculazioné in ciasche¬ 
duna provincia, dove eìaschedun fanciullo dì questa 
classe, che non abbia avuto il vajuolo prima della sua 
ammissione, dovrebbe esser condotto subito che ìl me¬ 
dico della comunità lo creda disposto a ricevere l’in¬ 
nesto (j). Questa esser dovrebbe runica presentai if^a 
cura ^ che adoperarsi dovrebbe su’fanciulli nel propo¬ 
sto modo allevati. La pratica degli esposti regoJamen- 
tìjrelaLivi a’cibi, al sonno, alle vesti ed agli eserci¬ 
zi , sarebbe da se sola più efficace a garantirli dalle ma¬ 
lattie , alle quali essi sono esposti, che non lo sarebbe¬ 
ro luLt’i rimed] che l’arte medica ha sognati, e raso- 
dei quali invece di prevenirli, spesso li richiama e 
li promuove (a), 

Ecco ciò che ho pensato suireducazione fisica di que¬ 
sta prima classe. Coloro che conoscono l’influenza del 
presente sull’avvenire, e i rapporti necessari dell’in¬ 
fanzia coll’età susseguentivedranno quali sarebbero 
gli effetti di queste istituzioni sull’ intero popolo, qua¬ 
li sulle seguenti generazioni, quali nella pace, e qua¬ 
li nella guerra. 

(1) Quest’ospedale potrehbe anche essere aperto alle faDCnille 
deli’[Stessa provincia) e potrebbe nel tempo istesso sommini¬ 
strare (piesto beneficio a’cine sessi. 

(2) La fondazione delle infermerie sarebbe necessaria per evi¬ 
tare il contagio de’mali, die tra’fanciulli sono anche più facili a 
comunicarsi che tra gli adulti. QnandoJa prossimità di varie co¬ 
munità lo permettesse, se ne potrebbe fondare ima per l’uso di 
pili comunità. Questo regolamento diminuirebbe le spesele fa- 
dliterebbe il buon ordine. 



Generali regolamenti salV educazione morale 
della prima classe. 

rima dì venire alla ricerca de’mezzi, determì- 
piamo coti precisione li line che ci ]) poponi amo di con* 
seguire. Dianvo il maggior Imné che si può , allo sco¬ 
po , e rendiamo con questo modo il cammino meno tor¬ 
tuoso e più sicuro. 

Qùal è, o per meglio dire cjiial esser dee, l’ogget¬ 
to della parte inorale deli’educazione di questa prima 
classe? Ecco ciò che conviene prima dì ogni altra co¬ 
sa fissare. 

L’uomo nasce. La sua anima è nuda, come il suo 
corpo. Egli non ha nè idee, nè desiderj. Il primo 
istante della sua vita lo trova inviluppalo in una ìndit- 
ferenza anche pe’suoi propri bisogni. Un sentimento 
cieco , molto inferiore a quello dei bruti, è il primo 
regolatore de’snoi movimenti. Le facolt.à di sentire y 
di pensare e di oolere, sono in lui ; ma le cause del¬ 
lo sviluppo di queste facoltà sono fuori di lui. Queste 
facoltà, queste potenze non sono uguali in lutti gli no¬ 
mini ; ma sono in tutti gli uomini. Fin dall’ aurora de’ 
loro giorni esse formano una parte della loro essenza. 
Il selvaggio può averle in un’estensione anclie mag¬ 
giore dell’ uomo civile i ma il difetto delle cause ester¬ 
ne che si ricliiederebbero per ìsviUipparle, fa che cpie- 
ste restino, per così dire, senza azione e senza moto 
nel primo, nel mentre che il concorso delle cause che 
sì combinano per isvilupparle nel secondo, le pongo¬ 
no in tutta la loro attività. Newton non sarebbe for¬ 
se stato altro che il più bravo cacciatore, se fosse na- 

gl’Irrochesi, ed il più bravo cacciatore tra gl^ 
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irrocliesl sarebbe forse stalo un Ne^YLonj se si fos.se 
trovato nelle circostanie dì Newton, 

La disugaaglianza tra un uomo ed un altro dipen¬ 
de meno dall' intrinseca ed originaria diversitàdeìPaf- 
titiJ^dine delle loro facoltà di sentire, di pensare e di 
volere, che dalla diversità delle cause che sì combina¬ 
no per isvilupp'arle. Queste cause sono le circostanze, 
nelle quali sì ritrova l’uoinoj e tra queste circostanze 
quelle che dipendono dall educazione, siccome sono le 
prime, così sono anche quelle che hanno la più gran 
parte in questo sviluppo. L’oggetto dunque dell’edu¬ 
cazione morale ìn generale ò di somministrare un con¬ 
corso di circostanze il più atto a sviluppare queste fa¬ 
coltà a seconda della desiinazione dell’individuo, e de¬ 
gl’interessi delia società, della quale è membro. 

La destinazione degrindividui di questa prima clas¬ 
se è di servire la società colle loro braccia. Gl’interes¬ 
si della società sono di trovare ìn essi tanti cittadini 
laboriosi ed ìndu.sLriosi in tempo di pace, e tanti di¬ 
fensori intrepidi in tempo di guerra, buoni conjugi, 
e niIf'’liori padri, istruiti dei loro doveri, come de’lo¬ 
ro dntti, dominati da quelle passioni che alla virtù 
conducono , penetrati dal_rispetto per le leggi, e dal- 
r idea della propria dignità. 

L’oggetto dunque della parte morale dell’ educazio¬ 
ne degrindividui di questa prima classe è di sommi¬ 
nistrare un concorso di circostanze il più atto a svilup¬ 
pare le loro facoltà, a seconda di questa destinazione 
^ di questi sociali interessi. 

Fissalo r oggetto, veniamo alla ricerca de’ raezzL. 

% Tomo Wt 
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ARTICOLO I. 

Delle istruzioni e de' discorsi morali. 

fjn principio bene inleso dall’autore dell' Emi¬ 
lio ^ ma che sarebbe inapplicabile ad nn piano di pub¬ 
blica educazione, è quello che fa dipendere l’istruzio¬ 
ne dal faLto, e la regola dall’ esperienza. L’educazio¬ 
ne d’un solo uomo, noi l’abbi am detto, è ben diver¬ 
sa dall’educazione d’un popolo. L’educatore privato 
d’un fanciullo, sempre accanto al suo allievo, può a 
suo Laleirto ^-n-eparare gli avvenimenti (i), può profit¬ 
tare di quelli che il caso presenta , può , in poche pa¬ 
role, eseguire il metodo dell’ autore celebre dell’ Emi¬ 
lio^ purché ne abbia i lumi, le cognizioni e la costan¬ 
za ; ma Teducatore pubblico, ancorché ornato di tut¬ 
ti questi requisiti, potrebbe mai sperare di riuscirvi? 

Nel nostro piano noi non potremmo affidare questa 
cura a’custodi, perché noi non possiamo ricercare in 
essi i lumi che sarebbero necessarj a quest’ oggetto. 
Molto meno potremmo ottenerlo dal magistrato parti¬ 
colare della comunità, ch’é il comune educatore, poi¬ 
ché malgrado le cognizioni, le virtù e la costanza che 
noi supponiamo in lui, nulladimeno V estensione del¬ 
le sue cure su tutti 1 fanGlulli della comunità , gli ren¬ 
derebbe sicuramente impossibile ciò che appena é pra¬ 
ticabile nell’educazione d’un solo. Noi siamo dunque 
costretti a rinunciare a questo metodo che diviene chi¬ 
merico ed ira praticabile, subito ohe dalla privala edu¬ 
cazione estender si voglia alla pubblica. Co nienti amo- 

(i) Veggasi particolarmente il mezzo tenuto da Rousseau per 
comunicare l’idea della proprietà ad Emilio. Egli istesso dice 
che r avvenimento del giardiniere, da lui a C{uest’oggetto dispo¬ 
sto, richiedeva più mesi di apparecchio, ” 
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ci di ottener guello che si può, e non discreditiamd 
il nostro piano colle idee di una iiiipossibile perfezione- 

Se per l’ignoranza de’padri e la superstizióne del¬ 
io madri, i pregiudizi,, gli errori, le false massime 
di inorale e di religióne , l’erronee idee del bene e dèi 
male si comunicano, e si trasmettono a’loro figli; se 
r impero dell’ errore e del vizio, si estende, e si sostie¬ 
ne col soccorso delle perniciose lezioni che si ricevono 
nelr infanzia, piucchè. con ogni a 11ró tnezzo ; perchè 
non potremmo nói. fondare ed estendere l’ opposto im¬ 
pero della verità e della virtù, còl soccorso di lezio¬ 
ni e d’istruzioni a quelle opposte! 

. Perchè à questi errori ,^ a questi pregiudizi, a que¬ 
sti falsi principi di morale, de’quali si carica la me¬ 
moria de’fanciulli, non potremmo noi sostituire i più 
semplici principi della giustizia, della beneficenza e 

delle virtù sociali? 
i’ercliè, invece delie false rnassime di religione, che 

noi sentiamo con orrore proferire da questi nascenti 
proseliti deir errore, divenuti superstiziosi priiùa dì 
esser credenti, non potremmo noi sentire ripetere dal¬ 
le loro labbra innocenli i luminosi principi delia mo¬ 
rale di quella religione istessa , che vuole la misericor- 
dia piuttosto che il saerificio (i) ? Perchè a quelle idee 
di bassezza e di viltà che impiccioliscono ^ e degrada¬ 
no il loro cuòre, non potremmo noi■ sostituir quelle 
che potrebbero nobilitarlo ed ingrandirlo? Perchè , in¬ 
vece dì dire alfancinllòch’eglie un uerme della ter¬ 
ra , non gli si potrà dire: tu sei 11 re della natura , fin¬ 
ché ne rispetti le leggi ; e ne sarai il mostro più odio¬ 
so, subito che diverrai vile e malvagio? ^ 

Perchè, invece di que’ discorsi, dì quelle azioni, dì 
quegli esempi', di que’detti e di que’fatti che àpro- 

f- 

(x). ricor dì am volo ^ non sacrijiciitm* Osca cap* w'- 6- 
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ìio il cuore deManciitìli alle passioni perniciose e vili,, 
non polremmo noi servirci de’discorsi, delle azioni, 
degli esempi ? de’ de ili e dei falli, per disporli alle 
passioni generose ed ulilì? 

Io lo ri pelo ; V uomo nas.ce nell’ ignoranza , e non ne¬ 
gli errori-. (Quando egli è nello stalo d’apprendere un 
orrore, egli è anche nello stalo d’Imparare una veri¬ 
tà; ma siecome non tulli gli errori sono alla portala 
de’fiineiulli, così non lo sono Lulle le verità. Bisogna 
cominciare dalle piò .senipìici, e per gradi passare al¬ 
le più complicate. Col Tiielodo oppo.sLo si danno de’ no¬ 
mi invece delle idee, e la bocca proferirà una verità , 
nel mentre che V intelletto concepisce forse un errore. 
Ecco ciò che si dee più d’ognì altro evi l are nella dìf- 
ilcile istruzione de’ l'anciiilli. A chi sarà dunque afiida- 
ta (jiiesta ìmporlante cura nel nostro ))iano? Chi sarà 
il morale istruttore de’fanciulli di questa prima clas¬ 
se V In qual modo, in qual tempo, con qual ordine sa¬ 
rà regolato questo primo mezzo della loro morale edu¬ 
cazione? 

Il morale !slruttore sarà il magistrato isles.so d’e¬ 
ducazione della comuni!à. Chiesta sarà la più impor¬ 
tante e la più nobile delle sue funzioni. La .sua dignU 
tà, il lustro della sua carica , il rispetto die questa 
procurar dovrebbe alla per.sona che ne s.-irebbe inve- 
étila ; la venerazione che si dorrebbe da’ custodi inspi¬ 
rare a’fanciulli per questo capo comune i i requisiti 
òhe ornar dovrebbero l’uonio, ni quale questa cura 

verrebbe aflldata ; tutte queste circostanze, io dico, da¬ 
rebbero una efltcacia maggiore alle sue istruzioni, unen¬ 
do all’evidenza delle verità le prevenzioni dell’opi¬ 
nione (i). 

Il tempo deir istruzione, esser dovrebbe il mattino, 

{:) Vedi ci6 die si h detlonel ii, capo di tiucHo Lira. 
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£jt.iaiKÌo l’ aninia non aiiGora dissipata dalle dislrazioiii 
dei giorno, aver potrebbe tutto quel l'aGcóglhnento ch’è 
jieeessario, per renderla attenta alle verità ebe dee 
sentire. 

La durata deUMstruzione non dovrebbe stiperarela 
metà di un’ ora per non indebolirne la forza colla ivo- 
ja, e per non esìgere da’fanciulli un raccoglimento 
più lungo di quello, del quale essi sono suscettibiii. 

L’età, nella quale il fanciullo dovrebbe essere ain- 
messo air istruzione, dovrebbe esser quella dei sette 
in otto anni. . . . 

Ilo detto di sette, in otto anni, poicliè il divario di 
pochi mesi sarebbe necessario per una ragione che io 
iion debbo trascurare. Siccome i* ingresso di ciasche- 
dun fanciullo nella pubblica educazione dipender do¬ 
vrebbe , come si è detto (i), dal giorno,.nel quale egli 
coinpU''ebbe il quinto anno della sua età , da noistabi' 
li!,o per lasciarlo, quanto meno sì può;esposto ali’in¬ 
iezione degli errori e de’pregìudizj de’ padri, cosi per 
ottenere che un sufficiente numero dì fanciulli si ri¬ 
trovi in ogni anno nel caso d’intraprendere con tem¬ 
poraneamente il corso delle morali istruzioni, noi dob¬ 
biamo necessariamente trascurare questa piccola'diffe¬ 
renza nella loro età , la quale non produrrebbe per al¬ 
tro alcuno inconveniente. In cìasebedun annodurique 
tutti i fanciulli che sì troveranno tra i sette e gli ot¬ 
to anni delia loro età, saranno ammessi al corso del¬ 
le istruzioni. . 

Se mi si doitianderà; perchè cominciare così presto 
un’istruzione ciie potrebise darsi in un’età più matu¬ 
ra? Io domanderò dal canto mio; cominciandosi più 
tardi, quali sarebbbero i principi direttivi delle azio¬ 
ni di questi fanciulli ? Lasciandoli più lungo tempo 

(i) Vedi il VI ir, di c/ucHo i\\ lihrot 
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nell’ignoranza di questi principi > potremmo noi 
esporli ai rischio dì lonnarsene da loro medesimi de¬ 
gli arbitrar), de’lalsi e de’ [)ernjciosi? ' 

Se nell^ età di sette anni noi vediamo la maggior 
parte de’fanciuìli già’molto inoltrati nella strada del- 
r errore, perchè non potremmo noi nell’ istessa età in¬ 
trodurli in quella della verità? Questa non si rende 
l'orse mollo {■ìù luminosa e facile di quella , quando la | 
guida è saggia ed esperta ? ‘ 

, Qui rion'si tratta d’insegnare una scienza, ma d’in¬ 
culcare de’ doveri : qui non si tratta di definire, ma di 
prescrivere. La grande arte deU’ìsl ruttore deve appun- j 
lo in questo raggirarsi. Lgli deve sopprìmere Lutto ciò | 
che si risente della scienza: egli non deve occuparsi 
che della verità che n' è, o die almeno dovrebl>e esser¬ 
ne lo scopo ed il risultato. Fortunatamente 1 principi i 
di retti vi delle umane azioni‘sono così luminosi, co.sì 1 
semplici, cosi suscettibili d’evidenza , che non vi è che ì 
la prevenzione dell’errore, o il iinguaegioscientifico 
che possijno o.scurnrli. Che 1 istruttore abbia dunque 
innanzi agli occhi 1 eia c la destinazione eli coloro che 
debbono ascollaidoj ch’egli ricorra a tutti qtie’mezzi 
che possono interessare i fanciulli a’fjuali parla, per 1 
render loro più chiare le sue istruzioni, e nel tempo ' 
i'stes.so meno iiojose e ))iù pennanent i ; che profilii, i 
quanto più può, degli avvenimenti, de’quali i suoi udì- j 
lori sono stati I soggetti o i testimoni, che In poche 
parole, ricorra a luLtl que’mezzi che la ragione, il 
buon senso, l’esperienza e la cognizione dello stato 
delio spirito tuuano nell’età, della quale si parla, gli 
suggeriranno, e iion tema di rendere inutili le sue 
Istruzioni. ’ 

‘ Noi distingueremo le istruzioni da’ discorsi morali. 
Le prime non dovranno durare che un anno ; gli altri 
dovranno continuarsi per tutto il tempo che dura l’e- 
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ducazìone istessa. Le prime avranno un ordine dal le- 
à'islalo're stabilito; gli altri saranno ad arbitrio del rna- 
gislrato, purché -’orrispondano agli oggetti dalla leg¬ 
ge indiGati, Le prime si replicheranno coll’ìstesso or¬ 
dine in ogni anno, affinchè i ranciuliìche vi sono po¬ 
steriormente ammessi, ne sieno a parte; e gli altri non 
saranno sotl.oposti alTàstessa legge, perchè non sono 
sottoposti airistess’ordine. Vediamo adunque l’ordi¬ 
ne che il legislatore dovrebbe iissare per le ist}'u.zio~ 
ni e o'ii ofrii'etxi che dovrebbe indicare ve' discorsi. 

Non fare agli altri ciò che non uuoi che sijaccta 
a te: ecco il prijno canone di morale, lo sviluppo, e 
r applicazione del quale dovrebbe essere lo scopò del¬ 

la pritna serie d’istruzioni. 
Procura di fare agli altri tutto, quel bene che puoi : 

ceco il secondo canone che dovrebbe essere T argomen¬ 
to delia seconda sei'ie d’istruzioni. 

A questi due canoni, lo sviluppo de’quali contiene 
tutti i principi della giustizia e della uirtù umana , 
dovrebbero seguire gli altri due che riguardano la giu¬ 

stizia e la uirtil civile. 
.Osserva le leggi, uenera i decreti della pubblica 

fiutar Uà: di fendila dall' estero inimico; garantiscila 
dal prodUtore interno , didl sedizioso e dal ìubello ■ ec¬ 
co il terzo canone che riguarda la giustizia civile, e che 
dovrebbe essere il soggetto della terza serie d’istru¬ 

zioni. 
Procura, alla patria tutti que' vantaggi che puoi: 

oltre quello che le leggi ti prescrivono, fa quello che 
i‘ amore per lei ti suggerisce: a fronte de'suoi inte¬ 
ressi fa che si tacciano i tuoi : ecco il quarto canone 
che rigtuirda la virtù civile, e che dovrebbe essere lo 
«copo della quarta serie delle morali istruzioni. 

Così nello sviluppo di questo, come, in quello dei 
precedente canone, il magie Irato avrà innanzi a^U oc- 
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chi ìa natura del governo nel quale vive, e le colise” 
guenze che dipendono dall’applicazione di questi ea” 
'noni alla sua costituzione. Un ogget'o di tanta impor¬ 
tanza non sarà mai bastantemente inculcato dal sag¬ 
gio legislatore. 

Queste quattro serie d’istruzioni dovrebbero tutte 
esser comprese nell’ animai corso di morale, che si do¬ 
vrebbe in ciaschedun anno, ed in un dato giorno, in¬ 
traprendere, e terminare. Aflinehè le verità che vis’in- 
segnano , restino maggiormente scolpite nella memo¬ 
ria de’ laneiuìlì, si potrà stabilire, che quelli chehan 
già terminato V intero corso , lo rìeomincino nei [>ros- 
simo anno, nei mentre che ì fanciulli che vengono im- 
Tnediatarnente dopo di loro, vi sono per la prima vol¬ 
ta ammessi. In questo modo ciaschedun fauciuHo ver¬ 
rebbe a compire due volte questo breve, semplice, ma 
compiuto corso di morali istruzioni. Nel secondo anno 
si esigerà però da essi qualche cosa di più che nel pri¬ 
mo. Terminata l’istruzione, Il magistrato farà loro 
delle domande relative all’ istruzìorie del giorno , diri¬ 
gendole ora all’uno ed ora all’altro di essi. Queste 
domande conterranno de’ dubbj da risolvere, o de’ fat¬ 
ti da giudicare, a seconda degrinculcatì principi. Q^ie- 
st’esercizio che dovrebbe occiqjare l’altra metà (lell’o- 
ra che succede alla prima metà impiegata all’istruzio¬ 
ne istessa, procurerebbeconternporarieatnenLe tre gran 
vantaggi, il primo sarebbe d’obbligare i fanciulli al- 
rattenzione coll’esporli a darne la pruova ; il secon¬ 
do sarebbe d’ avvezzarli ad applicare ì generali prin¬ 
cipi a’particolari avvenimenti, e di sgo?nbrare dalla 
loro mente Lutti qtie’dubbi che potrebbero loro presen¬ 
tarsi. 11 terzo vantaggio finalmente sarebbe quello dì 
facilitare a’fanciulli che per la prima volta interven¬ 
gono al corso delle istruzioni, l’intelligenza de’ prin¬ 
cipi e delle verità che s’insegnano, colla discussione 
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elle se ne farebbe da quéliì che per la seconda volta le 
sentono. Il magistrato, dopo che avrà fatta là doman¬ 
da se non ne troverà opportuna la risposta, mostre¬ 
rà l’errore, e si dirigerà ad un altro fanciullo, e co- 
sì di inano in mano, finche si ritrovi la verits. Se il 
tempo è per terminare, e la questione non è ancora 
risoluta, il magistrato farà una breve esposizione del 
principio, dal quale dipender deve la soluzione del dub¬ 
bio e del giudizio proposto, e risolverà colla maggior 
chiarezza la questione. I fancìuìli che avrau date pruo- 
ve di poca attenzione, saranno dai magistrato puniti 
a seconda de* regolaménti che da qui a poco vei ranno 

indicati. 
Terminalo che avranno il secondo corso delle mo¬ 

rali istruzioni, saranno i fanciulli ammessi ai morali 
discorsi che a quelle succeder debbono. L’oratore sa¬ 
rà il magistrato isLesso. Tutti^i fanciulli della c.omu' 
ulta che terminato avranno il ripetuto coito delle istru- 
iiioni, vi assisteranno, come si è detto, fino al tempo 
che durerà la loro educazione. Essi avranno anche il 
dritto d’assistervi, dopo che saranno dalia pubblica 
educazione emancipati. Il tempo che si destinerà a que¬ 
st’o°-fuétto , sarà quello che immediatamente succed* 
all’ora delle istruzioni. La sua durata sarà dì mezz’ora. 
Gli oggetti che verrà reno dalla legge prescritti saran¬ 

no i seguenti. ^ _ 
Il primo tra questi sara di iar- sentire ciò che si e 

insegnalo; di far passare nel cuore le verità che nel¬ 
le istruzioni si sono comunicate all’intelletto; di far 
loro sentire cosa è virtù, quali sono le delizie che l’ac¬ 
compagnano, quali sono quelle cheja seguono ; di far 
loro sentire cosa è patria, cosa è cittadino; quali so¬ 
no i benefic} che la patria ha loro somministrati ; qua¬ 
le è la riconoscenza che da essi le si deve. Non è inu¬ 
tile il ripetere che in questi discorsi, non altrimenti 
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che nelle morali istruzioni, la natura della costituzio¬ 
ne del governo dovrà eosLautemeiUe richiamare le ve¬ 
dute del magistrato. 

L’altro oggetto, non meno interessante, dì questi 
discorsi, sarà queilo d’insinuare le verità opposte agli 
errori della pubblica opinione, e di prepararnein que¬ 
sto modo la correzione. 

L’altro satcà d’inspirare loro il sentimento della pro¬ 
pria dignità, di retrderii stimabili a’loro occhi, di 
ì'ar loro conoscere quale è la vera grandezza, quale la 
vera gloria , in che consiste, dove si ritrova, e come, 
ciascheduno può parteciparvi, purclvè partecipi al ve¬ 
ro merito, cioè alla virtù. Per inculcare vigorosamen¬ 
te queste verità, il saggio educatore anderà in cerca 
di que’ fatti che le confermano, e che han tanto prole- 
re sull’intelletto e sul cuore. Opera dell’educazione 
dev’essere, come si è detto, il prevenire in essi quel 
pìernicioso avvilimento, al cjuale la natura della loro 
destinazione paare che gli esponga. Quest’ oggetto sem¬ 
brerà altreltanfo più interessante, alInrchè si lùnelta, 
che per rendersi stimabile bisogna stimarsi, e che l’uo¬ 
mo degradato ed avvilito a’suoi occhi è incapace co¬ 
si delle grandi virtù , come delle grandi pass inni- 

L’amore del travaglio Ibrmerà un ai Ir’oggetto di 
questi inorali discorsi. Le triste dipinture de’fune¬ 
sti e (letti dell’ ozio e della noja, e gli energici co nlVo li¬ 

ti de’vantaggi,e de’piaceri che vanno uniti all’occupa¬ 
zione ed al travaglio, combinali coll’abito deiroccu- 
pazione, che il sistema istesso dell’ educazione farà ac- 
qulstare, contribuiranno non poco a conseguire Firn- 
prorlante oggetto. 

Finalmente se cento caiiseconcorrono a render pre¬ 
ziosa per la società intera la frequenza e la molti pi i- 
cità de’matrimoni > conservazione de’costumi lo 
sdchiederebbe pnù d’cgni altra cosa; e sei’ idea d’un 

1 Xi 
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term ine è' tV u n o s eo po v i r tnosp a’ ]:»Ì3 o gm che to r in eri- 
(ano l’eU'i che alla pubertà succede , è più alta ad im¬ 
pedirne i disordini, che non Io è qualunque altro mei:- 
ìo, non vi vuol inoliò a vedere che uno de’piiVimpor- 
|,anti oggetti dì questi inorali discorsi sarà di render 
caro e desiderabile questo stato_ agli allievi clve son 
già vicini ad essere dalla pubblica educaJ'done emanci¬ 
pati (i)} e dimostrar loro ì dritti e i doveri che sono 
uniti a’dolci noniì di sposo e di padre. Imali cqmjsa- 
ó-ni d’un celibato vizioso ; la mesta indifferenza di qiie- 
sto stato j le agitazioni che l’acGornpagnanq nella gio¬ 
ventù j la no]a che lo segue nella vecchiezza ec. sai^an 
dipinti co’colori più vivi '; e la bella immagine di due 
sposi virtuosi circondati da’teneri frutti de’loro inno¬ 
centi amori sarà presentata a loro occhi con lutto lo 
splendore della verità, e con tutta Tenergìa della pasr 

./ . . ,, 
' Facendo loro considerare il raalrimomo come la pi li 

dolce di tutte le società , si mostrerà anche loro come 
il più inviolabile ed. il più santo di tutti i contratti. Sì 
enumereranno con forza e con energia tutte le ragio¬ 
ni che rendono un nodo si sacro rispettabile a UTlli 
gli uomini, e che coprir debbono d’odio.e di inuledi- 
zloni chiunque ardisce di contaminarne la purezza. Al¬ 
cuni princij)] fondamentali delia coiiiLigale e delìia pa¬ 
terna condotta faranno anche parte di questi disporsi. 
Si applicherà a questo stato il principio generak;, che 
redola Fuso dì qualunque austerità. Si farà loro vede¬ 
re^ che l’autorità di chi governa deve essere aclopra- 

(i) I (liseoi'si su questo soggetto non tlovrehìjero esser profe¬ 
riti se non alla presenr.it degli allieti che sono giti per tesi-in ina re 
il corso deU’educazione. Es.s'i dovrei)llero per conseguenza essei* 
rari e strnordinarj. 11 tnag'ìstrìti6 dovcebi>e impiegare in questi 

discorsi ([itu'nminenil e quei giorni die gli ritiscirebluero a gra¬ 

do, e che saefehbvi'o ì meno oeeupaci pei giovani, a’ qu tlì verreb¬ 

bero diretti. 
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là In vantaggio di ehi è governato, e che allora sol¬ 
tanto divieue un bene anche jjer chi governa. 

GlielTelti di questi discorsi saranno tanto menò dub- 
bj, quanto meno impedite ssran le nor,ze da’viz] del¬ 
ie lega’ economiche; eia sicurezza di trovare'nel ina- 
gistrato e «ella legge l’educazione e la sussistenza de’ 
figli fino al tempo, nel quale essi saranno nello stato 
(la dirigersi da sè medesimi, e da provvedere a’loro 
bisogni, darà anche un nuovo ed efiicaeìssimo urlo al¬ 
la scelta di questo st^o che è sempre il più ielice, quan¬ 
do non h regolato che dall’amore, non è accompagna¬ 
to dall’ indigenza, non c nè preceduto nè seguito dal¬ 
la corruzione. 

Questi saranno gli oggetti che la legge dovrebbe pre- 
scrivere a’morali discorsi. 

Alle istruzioni ed a’ discorsi dovrebbe corrispon¬ 
der r esempio. 

ARTICOLO II. 

Deir esempio. 

i greci fììosofì chiamarono i’ uomo 
«i)V«rcv aìwnale d'imitazione (i). 

In fatti fra UiUe ie .specie degli animali gli uomi¬ 
ni són quelli che, per la loro attitudine meccanica , e 
per una perfezione maggiore della loro sensibilità, più 
s’imitano tra di loro. Questa è una specie di bisogno» 
che si nìariifesla fin dall’ infanzia , e dal quale l’educa¬ 
zione deve raccorre quel vantaggio , al quale la natu¬ 
ra pare che l’abbia destinato. Cosi il niagistrato, come 
i custodi, sono i modelli che la legge olFrirebbe a’ 
fanciulli dì questa classe ìn questo piano di pubblica; 

(i) ArUtpt» Prohlemaù Seat, 
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<;<iucazJone. Così Timo, come gii alLri, dovrebbero dun¬ 
que concorrere al grande oggetto cogli esempj conti- 
ììuaù di giustizia, d’umanita, dì dolcezza , di compia¬ 
cenza , d’amore pel travaglio, di zelo pel bene, Ai gra¬ 
titudine per la patria , e di rispetto per le leggi dì essa. 
La presenza de’fanciulli dovrebbe ricordar loro V im¬ 
portanza del ministero al quale sono destinati, e dovreb¬ 
be inspirare alle loro azioni que’ riguardi, che richie¬ 
de la forza dell’esempio e T efficacia dell’imitazione. 

Si dovrebbe per quest’oggetto stabilire un istruzio¬ 
ne particolare pe’custodì, che dal magistrato pai Lieo- 
lare cl’educaziooe della comunità dovrebbe esser loi a 
comunicata prima d’ammetterli all’importante mi¬ 
nistero, e che dovrebbe esser loro dì continuo rammen¬ 
tata almeno due volte ai mese, a seconda della nórma 
che verrebbe dal legislatore indicala (i)* suppo¬ 
niamo il magistrato già a fondo istruito de’suoi dove¬ 
ri , e di quelli di coloro che dipendono,immediatamen¬ 

te da lui. 
Lo-li avrà la diligenza di non corregger mai un cu¬ 

stode alla presenza de’fanciulli. Se alcuno di essi si 
mostrerà indegno, o incapace del ministero che gilè 
stato affidato, egli ne darà parte al magistrato supre¬ 
mo d’educazione della provincia, nella quab è com¬ 
presa la comunità , e ne aspetterà gli ordini. Se si do¬ 
vrà procedere a cangiamento, questo si farà con tut¬ 
ta quella diligenza che richieggono le circostanze. Se 
le mancanze del custode sono note a’fanciulli, anche 

(lì 11 tempo che si poti'ehhea cjnest’oggetto destinare, sareb¬ 
be ifiieilo delle doineniclie, nei mentre elie i i'anciuUi sarebbero 
a<'li stalrilitl esercitj occupati. L’istriiitione de’ctiatodi sì do- 
vrebbe fare in ciascliediina doménica; mala inetà de’eustodi che 
interverrebbe nell’ una, nòn dovreb])e assistervi nell’ altra. Così 
(juelH ohe non andi'eb];ero all’istruiione, invigilerebbero su’ 
iancinUi, e pi a scheduli custode verrebbe ad essere in questo mo¬ 
do presente ali’ istruiitìne due volte il mese. 
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la dì lai esclusione sarà ad essi nota. Ma seie Ignora¬ 
no, ignoreranno anche ia pena. Si farà loro credere, 
che il custode abbia volònLàl’iaulente abdicata la cari¬ 
ca che non poteva più esercitare per qualche giusto 
ed onorato nìotivo. 

Il magistrato della comunità non,trascurerà diUgen- 
za alcuna per ispiai’’e la condotta di ciaschedun c.UsLo¬ 
de, e per dirigerla in tutte le circostari^e, nelle qua¬ 
li essi avran bisogno de’suoi lumi. 

Uno de’ principali oggetti delle istrnf'.ioni che sì da¬ 
ranno a’custodi, sarà di regolarli sul modo, col qua¬ 
le rispondèr dovranno alle donTaiuie che potrai! far lo¬ 
ro i fanciulli riguardo a’varj oggetti, che richiame¬ 
ranno la loro curiosità. Siccome uno de’maggiori vàn- 
laggi di questo piano d[ pubblica educazicue sarebbe 
quello di allontanare gli errori, per lasciar libero il 
campo alle verità , e sicconie noi non supponiamo 1 cu¬ 
stodi bastai! Leinen Le istruiti per poter dare delle no¬ 
zioni vere e giuste a’IanciuHi su tutto q 1.1 elio che po¬ 
trebbe risvegliare la loro curiosità , cosi noi crediamo, 
che si debba preferire il partito del silenzio al rischio 
di erronee ed inadeguale risposte. 

Tutte le volte dunque che da un fancinllo sarà fat¬ 
ta un’interrogazione al custode, superiore alla sua in¬ 
telligenza, egli lo consiglierà dì dirigersi al magistra¬ 
to eh’è r immediato ed unìpo isLrntlore: egli confesse¬ 
rà di non esser liastantemente istruito per iliuminar- 
io su quéìl’oggetto. Questo metodo produrrebbe due 
gran vantaggi nel tempo istesso. Preverrebbe l’inro- 
ìontario contagio dei pregiudizi e degli errori, e dan¬ 
do a’fancinlli il vantaggioso esempio del rispetta che 
aver si dee perla verità, gli avvezzerebbe a vergognar¬ 
si meno dcdL’ignoranza che dell’errore. 

Io non ho volato trascurare quest’ avvertimento ch’è 
più importante di quel che apparisce. 
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Passiamo ora ad un altro mezzo, che la morale éda- 
«azione impiegar dovrete per conseginre il suo fine 3 

ed espoiìiamoci intrepidi alle derisioni dell’ìgnoraut^s 
èd alle censure dello stolto e del fdnalicó. 

articolo ni. 

Letture ia proporsi pe’ fanciulli di questa classe, 

Xo propongo la lettura de’romanzi pe’fanelulH 
che sono giunti all’età che si richiede secondo Tordi¬ 
ne da noresposlo, per assistere a’morali discorsi (i). 

Ma quali dèhbòno essere questi romanzi? quali ì sog¬ 
getti su’quali formar sì dovrebbero ? quale il tempo 
che destinar'Si dovrebbe a questa lettura ? 

Ocf-ni condizione può avere ì suoi éroi, può avere i 
s'ioi mostri. Presso tutte le nazlom, in tutte l’età ,• in 
tutti ì governi, se ne trovano, e in tutte le classi del¬ 
lo stato. I cenci dell’ultimo cittadino e la toga del pri¬ 
mo magistrato nascondono spesso le più grandi vìrtii 
e i vizj più vili. L’occhio del filosofo penetra a tra¬ 
verso di questo velo , nel mentre che il volgare non vi 
vede, che cenci e toga. ^ ^ ^ ^ ^ . 

Su que.sti fatti che le istorie di tutti i tempi ci ma¬ 
nifestano , formar si dovrebbero i romanzi, dei quali 
io parlo, L’eroe esser dovrebbe della classe, della qua- 

(i) Allorché si leggerli il seguente capo, si vedrà , che io de¬ 
stino per .’ipprendere a leggere ed a scrivere ai lanGÌalli di cfiie- 
sta prima classèf c/tiel tempo che passa trsV la loro prima ammis¬ 
sione alla pitldiiica etlocaaione, e rammissione alle morali istru¬ 
zioni , alle quali, come si è detto, non; cominceranno ad inter¬ 
venire prima d’aver conapiuti i sette anni, vale 9 dire due anni 
dopo la loro prima ammissione5 e, siccome essi non sarébbero 
ammessi a’morali discorsi prima d’aver assistito per due anni al 
corso delle morali istr;izioni, cosi prima dell’ età di 9 anni com¬ 
piuti, non avreblie luogo la lettura de’ roinan'ii che qui propongo. 
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le son colorOj a’ quali ne viene destinata la lettura* L’a- 
gricoìtore dunque, il pastore, il marinaro, il labbr% 
il semplice soldato, o il duce che ha cominciato dall’es¬ 
serlo , e che ha condotto T aratro prima di condurre la 
legione, .somministrar dovrebbero il soggetto e Teroe 
de.'romanzi, ci*r pe’ iancinili di questa classe io pro¬ 
pongo. L’arte delio scrittore esser dovrebbe di mette¬ 
re nel maggjor aspetto quelle virtù cosi civili, come 
guerriere Ci;i--sono più alla portata degl’individui di 
questa classe j di dipingere co’colori più neri que’vi- 

, a’quali soiio più esposti i di fecondare que’semi del- 
V amor .ìeì ia patria o della gloria che sì van gitlan- 
do in lau;.i modi nel cuore de’nostri allievi ; e d’in¬ 
spirare queil' elevazione di animo eh’ è altrettanto più 
gloriosa, quanto meno sì combina eolia ricchezza del¬ 
ie fortune, e coll’originaria dignità della condizione. 

Io vorrei che il soggetto de’ romanzi lesse per io più 
un fatto vero, e non interamenLe immaginato, e vor¬ 
rei che l’autore ne assicurasse colui che legge* E' in¬ 
credibile quanto questa prevenzione ne renderebbe più 
efficace la lettura* 

La moltiplicità e l’eccellenza delle opere che son 
comparse in questo genere presso tutte le nazioni, ed. 
in tutte le lingue dell’Europa renderebbe molto faci¬ 
le la collezione di questi romanzi d’educazione che io 
propongo. Gli eifelli e ì vantaggi che ne produrrebbe 
la lettura, sono noti a chiunque conosce la forza de’ 
sentnnenti, e V inlluenza che questi aver possono , sul¬ 
la lot'iTiazione del carattere, e sullo sviluppo delle pas¬ 
si oni. 

Oltre i romanzi bisognerebbe in ogni anno fare una 
collezione di tutti quegli avvenimenti, che potrebbe¬ 
ro all’ istesso fine condurre, e pubblicarla colle stam¬ 
pe, per uso de’nostri allievi. Bisognerebbe tenere di 
c.ontlnuo aperta sotto i loro occhi l’istoria delia virtùj 
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gli annali delia quale se sono in alcuni tempi molto 
ristretti, non sono fortunatamente mai interrotti, pur¬ 
ché non.si restringano ad una sola città e ad un solo 
popolo, ma abbraccino la comune patria, e la specie 
intera alla quale apparteniamo. 

Il tempo che destinar si dovrebbe a queste letture, 
dovrebbe esser quello della sera. Nell’antecedente ca¬ 
po ( I ) noi abbiamo detto, che le dieci ore assegnate al 
sonno del fanciullo nel momento della sua ammissio¬ 
ne, si debbono diminuire in proporzione che cresce 
la sua età, in maniera che saran ristrette a sette ore 
nell’ ultimo anno della sua educazione. Per ottenere 
questa progressiva diminuzione di sonno, senza alte¬ 
rare l’ora della sveglia che dovrebbe esser l’istessa per 
tutte l’età, bisognerebbe regolar l’ora, nella quale i 
fanciulli delle diverse età dovrebbero andare a letto. 
Or per dare a quelli della proposta età una piacevole 
occupazione che li distolga dal sonno, senza esporli 
alla noja che dev’esser diligentemente evitata in qua¬ 
lunque piano di buona educazione, le proposte let¬ 
ture potrebbero essere le più efficaci, purché fossero 
libere ed arbitrarie (2); ciò che sarebbe un altro van- 
tag.gio di questa salutare istituzione. Finalmente a tut¬ 
ti questi vantaggi sene aggiugnerebbe un altro. S’in¬ 
spirerebbe il gusto della lettura agl’indivìdui di que¬ 
sta classe, e si darebbe con questo mezzo il maggior 
soccorso a’ progressi della popolare istruzione. 

(r) Vedi l articolo del sonno capo dsW educazione fisica. 

(2) Niua fanciullo dovrebbe essere obbligato a leggere l’un li¬ 
bro piuttosto elle 1 altro. Jn ciaseìieduna casa di ciascliedun cu¬ 
stode vi dovrebbero essere varj esemplari di ytieste collezioni, 
per favorire (jtiest’arbitraria scelta. 

Tomo IV. r 
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De’ prernj, 

JL)ue passioni j l’una picclola, l’altra grande ; Ta¬ 
na perniciosa, raltra utile; Tana incoinpatìbile col¬ 
la grandezza dell’ animo, e V altra a questa costante¬ 
mente associata , procedono entrambe dall’ istessa orì¬ 
gine. La mnità e V amor della gloria sono queste due 
passioni ; ed il liejicìerio di distinguersi n h la madre 
comune. Questo desiderio di distinguersi, indizio ed 
eiTetto della sociabilità i questo desiderio che si mani- 
lesta nel barbaro e nel civile, nello stolto e nel sag¬ 
gio, nell’ empio e nell’ eroe ; questo desiderio che si an¬ 
nuncia fin dall’ adolescenza, e che accompagna T uomo 
fino alla tomba; questo desiderio, io dico, produce 
T una , 0 r altra passione, a seconda eh’ è male, o bene 
maneggiato e diretto. Egli diviene vanità negli uni, 
amor della gloria negli altri. Egli indora il cocchio 
del ricco, e la balenare la spada del guerriero. Egli 
immerge Pop.])ea nel bagno di latte, ed il pugnale nel 
seno di Lucrezia. Egli la manifestare a Creso ì suoi 
tesori, e la bruciare a Scevola la sua mano. 

diserbandoci per la seconda parte di questo libro 
il generale esame dell’uso e della direzione che Ìl le¬ 
gislatore deve dare a questo d es ider io con tentiamoci 
qui d’ osservarlo per quella parte soltanto , che inte¬ 
ressa il nostro piano di pubblica educazione; e vedia¬ 
mo , come T uso de’ pmnj, nel tempo istesso che dee 
promuovere i progressi de’ fanciulli, può contempora» 
neamente preparare lo sviluppo dell’indicalo deside¬ 
rio della distinzione , in maniera che T amor della glo¬ 
ria , e non la vanità, ne sia T effetto. 

t’er poco che si rifletta su questo importante oggel* 
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io, SI vedrà, eì)e da due tuinse deve dipendere li con¬ 
segui wien Lo di cpiesLo doppio fine; dalla natura de’ pi'©»' 
inj e dalla loro destinazione. 

Ogni'dialinzione fe un preinio ; ma non ogni premio 
è una distinzione. Nell’educazione privata ì preiiìj non 
possano nè secondare, nè dirigere il desiderio della 
distinzione, perché nella educazione privata mancano 
i soggetti del paragone, ed il fanciullo isolato noìi ha 
da chi distinguersi. I suoi prenj) debbono esser tutti 
reali, poiché quelli d’opinione non possono aver luo¬ 
go se non quando vi è su di chi conquistare l’opinio¬ 
ne. Nell’ educazione pubblica al contrario i premj che 
sono sulla sola distinzione fondati, quando vengono 
ben maneggiati, possono essere i più desiderati ; per¬ 
chè il desidèrio della distinzione viene potentemente 
fora e lì tato dalla.moltipììcÌtà e dalla prossimità de’sog¬ 
getti, da’quali distinguersi. 

il celebre marescial de Villars ripeteva spesso, ch’e¬ 
gli non aveva provato’che due specie di piaceri vivi 
nella sua vita ; quello d’im premio nel collègio, e d’inìa 
vittòria nella guerra. 

Il dlsiderio delia distinzione determinerà dunque la 
natura de’premj nel nostro piano, e siccome jquesta 
potrebbe aver luogo tanto ne’ premj reali, quanto in 
cmelii d’opinione, così noi non adopreremo che'gli ul¬ 
timi, per avvezzare il fanelulio a non desiderare alcu¬ 
na cosa più della gloria. Noi vogliamo, per esempio; 
ornare la sua fronte d’una corona d’ allori, ma non vo¬ 
gliamo concedergli una veste più bella di quella degli 
àltri^ che potrebbe risvegliare la sua vanità , nè una vi¬ 
vanda più delicata che potrebbe disporlo alla ghiottor- 
nia , nè' una dispensa dalle comuni occupazioni , che po¬ 
trebbe rendere onorevole ai suoi occhi l’òzioed il riposo. 

Alcun premio non avrà dunque luogo nel nostro 
piano di pubblica educazione , se non è sulla sola oph 
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nione fondalo. Cura del legislatore sarà d’immagina¬ 
re qnesù premj dislinllvi del merito, e dì determì- 
nanre il relativo valore, proporzionandoli al relativo 
pregio de’meriti, a’qnali vengono destinati. La coro¬ 
na della vittoria e quella della pace; quella che si da¬ 
va nel circo, e quella che si dava nel campo; quella 
che ornava la fronte dell’ atleta, e quella che poggia¬ 
va sul capo del duce vittorioso , non avevano presso il 
Greco ed il Romano differenza alcuna nel loro reai va¬ 
lore, ma ne avevano una grandissima nell’opinione. 
Il merito, al quale venivano destinate, ne determina¬ 
va r importanza; ed, il grado di distinzione che indi¬ 
cavano, n’ era 1’ unico valore. Che il legislatore deter¬ 
mini dunque i var] meriti, a’quali i varj premj ver¬ 
ranno assegnati ; che dia il primo luogo ed il primo 
premio a quelle azioni generose che manifestano la 
grandezza dell’ animo e la nobiltà di pensare, che scor¬ 
rendo quindi su’varj oggetti delle tre parti, nelle 
quali si è diviso il nostro sistema di educazione, fìssi 
per eiaschedun oggetto un premio pel fanciullo che si 
è in quello distinto, e che dia al premio ed all’ogget¬ 
to quel luogo eh’è proporzionato alla sua importanza; 
che ne stabilisca per coloro che si sono distinti ne’va- 
rj esercizj che riguardano la parte fisica dell’educa¬ 
zione; che ne stabilisca per coloro che han dato pruo- 
ve d’ ardire e di coraggio , per coloro che Kan libera¬ 
lo qualche compagno da qualche grave rischio; per 
coloro che han mostrata maggiore attenzione e per¬ 
spicacia maggiore nelle varie specie d’istruzioni, per 
coloro che avrai! fatti più rapidi progressi nell’ ar¬ 
te , alla quale sono stati destinati; ma che vi aggiun¬ 
ga sempre la condizione, purcliè non ne abbiano per 
altri motivi perduto il dritto ; che due volte per cia- 
schedun anno prefìgga la ripartizione di questi pre- 
nij, affinché la soverchia frequenza non ne diminuì 
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Sca n valtjrejola sovercbìa rarità non ne indebolisca 
la speranza i che per dirigerne la ripartizione ordini 
al magistrato di ciascheduna comLinità d’avere un re¬ 
gistro esatto degli oggetti, ne’quali ciaschedun fan¬ 
ciullo si è distìnto, e de’motivi che possono privarlo 
del merito che con altro mezzo si è acquistalo ; che 
iìnalmente, giunto il tempo della ripartizione j ne re¬ 
goli nel seguente modo il giudizio. 

TuU’ i fanciulli della comunità saraii convocati. 
Tutti coloro che avran terminato il corso delle mora¬ 
li istruzioni, avran parte al giudizio. Per prevenire 
r invidia e i suoi funesti elfetti, io non ho trovato mez¬ 
zo più elKcacejChe di far premiare ed onorare il me¬ 
rito da coloro istessi che potrebbero invidiarlo. L’uo¬ 
mo che onora e premia il merito, si associa alla glo¬ 
ria che questo procura , e questo sentimento basta per 
prevenire in lui l’invidia. Io attribuisco in gran par-, 
te a questa causa il piccolo vigore che ha l’invìdia ne’ 
governi lìberi. 

Dopo che il magistrato avrà dunque proferito un 
breve discorso sulla rigida imparzialità della giusti¬ 
zia , ed avrà esortati questi giovani giudici ad osser¬ 
varne i doveri, comincierà da] proporre loro i nomi 
di que’fanciulli che si son distinti, durante il corso 
degli ultimi sei mesi, con azioni generose e nobili. 
Egli manifesterà loro il merito dì ciascheduna di que¬ 
ste azioni, e le presenterà sotto quell’ aspetto che cre¬ 
derà il più opportuno per mostrarne il relativo valo¬ 
re. Su questa esposizione ì fanciulli regoleranno il lo¬ 
ro giudizio ; diranno V azione che merita d’ esser co¬ 
ronata ; e decideranno anche del relativo merito delle 
altre. I suffragi saran pubblici, e la pluralità decide¬ 
rà, sempre che il magistrato non troverà ingiusto il 
giudizio. In questo caso egli manifesterà loro 1’ erro¬ 
re, e correggerà il giudìzio. 
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Oa questo primo giudizio si passerà al secondo cìie 
riguarde/’à il premio, che sarà dal legislatore fissato 
per lo merito più grande, dopo quello che riguarda 
la generosa azione ; e coll’ islesso ordine si pi-ocederà 
fino al giudieio dell’ultimo premio all’oggetto meno 
iniportanle assegnato. Fatta la ripartizione de’premj, 
si aspetterà un giorno della prossima lesta per ese¬ 
guirla. Una marcia imponente condurrà nel tempio ì 
fanciulli. Colui che ha meritala la prima corona, y>re- 
cederà in questa pompa solenne, seguito da coloro die 
si .son distinti neiristesso oggetto, ma non con meri¬ 
to uguale. Ciascheflun di questi lo .seguirà nell’ordine 
cheli relativo merito delle loro azioni richiede. Quin¬ 
di verrà colui che ha ricevuto il secondo premio, se¬ 
guito anche da’ suoi meritevoli competitori ; e si pro¬ 
cederà coir istesso ordine fino all’ultimo che sarà co¬ 
lui che ha ricevuto l’ultimo premio. Se alcuno tra 
quelli che si son distinti per qualche generosa azione, 
ha meritato anche un premio per un al Irò oggetto, 
egli sarà ornato dell’altro |)remio,ma non abbando¬ 
nerà il posto che il grado del merito della sua gene¬ 
rosa azione gli ha procurato. L’ ulLinio luogo tra quel¬ 
li che si son distinti con questo mezzo, dev’e.sser coii- 
sideralo come più, degno del primo tra coloro che in 
qualunqxie altro oggetto si sono dìs tinti. Noi daremo con 
questo mezzo' le vere idee del merito e de’suoi gradi, 

l ranciuUi che non han meritata alcuna distinzione 
chiuderan la marcia. 

L’ingresso nel tempio sarà libero per tutti, e i pa¬ 
dri de’l'a.niciulii vi saranno particolarni'ente invitati. 

Giunti nel tempio, il magistrato annunzierà i me¬ 
riti di ciascheduno, e i premj che sono stati ad e.ssi 
destinati. Egli loderà la giustizia de’giudici, e iàrà 
un breve discorso sulla stima e la gloria che accom¬ 
pagnano il vero merito. 
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In vece eli dirigere umilialiù inveUlve contro coloro 
che non han meritata alcuna distliizioiie, egli gVin- 
Goraggierà a rendersene degni. Tutto ciò che può iii- 
clebolire o distruggere i’ energia dell* aiùrao , ed ina¬ 
sprire il carattere de’fanciulli j sarà diligentemente 
proscritto da questo piano di pubblica educazione, 
^ La cerimonia sarà terminata da un inno opportu¬ 
no all’oggetto, e i fanciulli premiati conserveranno 
per l’intero giorno i segni distintivi del loro merito. 

I vantaggi che questa istituzione produrrebbe, so¬ 
no evidenti. Noi inspireremmo una nobile emulazione 
ne’fanciulli, senza esporci,a’rischi che sogliono^ ac¬ 
compagnarla. Il merito sarebbe premiato, e l’invidia 
prevenuta. La generosità dell’animo verrebbe intro¬ 
dotta in una classe che ne pare la meno suscettibile. 
La forza, la destrezza, il coraggio, l’istruzione sa¬ 
rebbero incoraggiate. L’idea della propria dignità 
verrebbe fortificata ed ingrandita. Il desiderio della 
distinzione verrebbe convertito nel nobile amore del¬ 
ia gloria , e non nella perniciosa vanità. L’amot'e del¬ 
la ffiustizia verrebbe inspirato ne’gkidizj, e la vera 
idea dei merito e de’ suoi diversi gradi comunicata^ col- 
VisLesso mezzo. In poche parole,una copiosa serie di 
cìrcosUnze le più favorevoli al desiderato sviluppo del¬ 
le facoltà morali de’ fanciulii di questa classe, verreb¬ 
be da questa sola istituzione somministrata e disposta. 
Ma che diremo noi gastighiì . 

ARTICOLO V, 

De g<?.stighù 

il legislatore non dee sicuramente formare un co¬ 
dice penale pe’fanciulli. Egli non deve fino a questo 
segno diffida re della probità e de’ lumi del aiagislra- 
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to educatore ; egli non deve neppure fino a questo se¬ 
gno circoscrivere la di lui autorità. I motivi che po¬ 
trebbero indurlo ad abusarne, sono così deboli e cosi 
pochi ; i requisii che si richieggono in colui che l’eser¬ 
cita, sono così alieni dall’ammettere una diffidenza 
tanto irragionevole; ì casi, che renderebbero inappli¬ 
cabili o perniciosi ì particolari regolamenti di questo 
codice, sarebbero cosi frequenti, che io credo che li 
miglior partito sia quello di stabilire alcuni generali 
regolamenti relativi a quest’oggetto, e dì lasciare al¬ 
la prudenza del magistrato la cura di secondare nel- 
1 applicazione le mire del legislatore, senza discende¬ 
re a que detagll che potrebbero non solo imbaraz¬ 
zarlo, ma anche divenire spesso inutili e perniciosi. 

La parte più numerosa dì questi regolamenti do¬ 
vrebbe esser negativa piuttosto che positiva. Il legis¬ 
latore dovrebbe, riguardo a quest’oggetto, dir piut¬ 
tosto quello che non sì deve fare, che indicare con so- 
vercliia precisione quello che far si dovrebbe. 

Ejjli dovrebbe, prima d ogni altro, proscrivere in¬ 
teramente l’uso della sferza e del bastone. Nè il ma¬ 
gistrato , nè i custodì aver dovrebbero il dritto di bat¬ 
ter un laiiciulìo, in qualunque modo, e per quabui- 
que motivo. Egli non dee permettere die i mezzi, de¬ 
stinati a risvegliare l’idea della propria dignità , ven¬ 
gano combinati con quelli che avviliscono e degrada- 
nop che quelli che tendono a fortificare il corpo e lo 

sìbilo con quelli combinati che nuocono all’uno 
ed all altro, e che i mezzi che so a destinati a forina- 
3 6 il cittadino, siano mescolati con quelli che forma¬ 
no il servo e lo schiavo. L’esperienza ci fa vedere che 
1 lanciulh avvezzi a provare e temere il bastone ed il 

‘Igeilo, perdono per lo jjìù e la sanità del corpo, e la 
sensibilità naturale, madre feconda di tante virtù so¬ 
ciali. Essi divengono vili, feroci, ipocriti, simulati, 
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malevoli} vendicativi e crudeli; essi cominciano fin 
dall’ infanzia a sentire Ì1 segreto piacere di far pro¬ 
vare agli altri quei mali, a’ quali sono stati essi me¬ 
desimi sottoposti. 

L’altro regolamento prevenir dovrebbe V abuso del¬ 
le pene ignominiose. Nella società de’ fanciulli, non 
altrimenti che in quella degli adulti, la soverchia fre¬ 
quenza dì questa specie di pene, ed il soverchio nu¬ 
mero di coloro a’quali vìen data, ne indeboliscono il 
vigore e la forza. Nell’una e nell’altra società queste 
pene, sulla sola opinione fondate, si debbono con eco¬ 
nomia adoprarej nell’una e nell’altra società non si 
debbono adoprare che contro que’ delitti o quelle man¬ 
canze che di loro natura sono dall’opinione ìstessa 
condannate all’ignominia c alla vergogna. I princìpi 
che prevenir debbono l’abuso di queste pene, sono co¬ 
muni per l’uiia e per l’altra società , ed io gli ho ba¬ 
stantemente sviluppati nell’antecedente libro (i) , per 
potermi qui credere nell’ obbligo di ripeterli. 

Il legislatore dunque secondando l’evidenza di que¬ 
sti principi proibirà al magistrato educatore l’abuso 
di questa specie di gastighi,e glie ne indicherà l’uso 
moderato ed utile. Gli mostrerà il male che vi sareb¬ 
be ad avvezzare i fanciulli a vedere con minor dispia¬ 
cere la diminuzione o la perdita dell’opinione de’lo¬ 
ro simili ; gli larà vedere , come questo male indebo¬ 
lir yjotrebbe l’amor della gloria e l’idea della propria 
dignità che si è cercato con tanti mezzi d’inspirare e 
favorire; gli larà vedere come dar potrebbe una gra¬ 
duazione a’ diversi gastlghì di questa specie, per pro¬ 
porzionarli a’diversi gradì di mancanza con questa 
specie dì pene punibili ; gli mostrerà finalmente, co¬ 
inè regolar ne dovrebbe la pubbììcità, e come preve- 

(i) Vedi V antccethntr libvr^ nel cafo della i j, furie sulle 
d* in fami 
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«ire un gran male che potrebbe da questa dipendere. 
Se un ianciulio commelter^un’ ignominiosa mancan¬ 
za, e se questa non è palese aie a’janciulli che con lui 
convivono sotto la direzione dell’ istesso custode, sarà > 
cura di questi di raccomandare a’fanciulli il segreto, 
e di mostrare loro Timportanza d’occultare agli altri 
fanciulli il delitto del loro compagno. La sua pena in 
questo caso sarà severa, ma non pubblica. Essa non 
sarà nota che a’fanciulli che sotto l’istesso tetto con¬ 
vivono. Ma se la mancanza è ignominiosa e pubblica , 
il gastigo sarà allora ignominioso e pubblico; ed il 
magistrato non trascurerà di dare a quest’esecuzione 
lutto quell’apparato che la natura del delitto e l’im¬ 
portanza di mostrarne l’orrore richieggono. Ma, in 
questo caso, il fanciullo delinquente pubbìtcainenl e 
infamato, non .sarà forse un fanciullo perduto? II sen¬ 
timento della propria viltà, e della perdita della co¬ 
mune opinione, non impedirà forse in lui l’azione di 
tutte quelle cause che potrebbero correggerlo e mi¬ 
gliorarlo ? 

Ter prevenire questo male noi proponimno un ri¬ 
medio che ci pare il più efficace. Il magistrato, dopo 
l’esecuzione della ignominiosa pena, terrà un energi¬ 
co discorso sulle conseguenze dei delitto, e su i mali 
che V accompagnano. Quindi rivolgendosi al fanciullo 
delinquente gli dirà ; il dritto che tu avevi all’ amore 
ed alla stima dei tuoi compagni, si è da te perduto ; 
ma da Le dipende dì riacquistarlo, t.a generosità dì 
un’azione piuj distruggere l’ignominia di un’altra; 
una luminosa correzione può riparare i mali d’ima 
vergognosa corruzione. Quando tu avrai rimerìt.ata la 
no.stra stima ed il nostro amore, con una cerimonia 
ugualmente pubblica ti sarà restituito e manifeslato 
questo prezioso dritto, ed io , che sono, per legge il vo¬ 
stro padre comune, sarò il garante della promessa che 
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fi fo in nome dei mìei figli e dei Inoi fraleìli. Sarà 
quindi cura del magistrato di adempire questa pro¬ 
messa , e di dare all’indicata eerimcmia tutta quella 
tenerezKa ed eftlcaGia, della quale è suscettibile. Io la¬ 
scio a colui che legge la rillessione del duplicato van¬ 
taggio che produrrebbee la pena ed il perdono. Pas¬ 
siamo agli altri generali regolamenti relativi a que¬ 

st’ oggetto. 
l’er render più im portante a’ faneli.i 11 i la persona 

del eiislode e più rispettati i suoi ordini, bisognereb¬ 
be lasciar anche ad esso il dritto di punirli con alcu¬ 
ne specie di gastighi. Tale sarebbe, per esempio, la 
privazione di qualche cibo, o dì qualche divertlraen- 
fo, purché non oltrepassasse la durata di un giorno, 
«•lacchè i gastighi più severi o per la loro: natura, o 
per la loro durata ,,dovrebbero solUnto essere nel po¬ 
tere del magistrato educatore. 

Tanto il magistrato, quanto il custode, così nel eor- 
reggere come nel punire , serbar dovrebbero quella 
frènldezza che dipende dalla ragione, e mai abbando¬ 
narsi a quel calore ed a quei trasporti che indicano la 
passione, e ne derivano. Il legislatore dovrebbe rigo¬ 
rosamente inculcare questo principio, la vioìazione del 
quale potrebbe in molti casi render non solo inutile, 
ma anche perniciosa la correzione ed il gastlgo. 

Per inspirare a’ianciulli il maggior rispetto perla 
verità , ed il maggior orrore per la menzogna , il le¬ 
gislatore non permetterà mai che questa resti iinpu- 
jiila, ed insinuerà al magistrato ecl a’custodi una di¬ 
minuzione nel gastigo, tutte le volte che una sincera 
conressione sarà succeduta alia mancanza. 

La calunnia sarà severamente punita, come lo sarà 
qualunque altra azione die indichi perversità di cuo¬ 
re i bassezza e viltà, Si userà al contrario un’ opportu¬ 
na indulgenza riguardo a quelle mancanze che dipen- 
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donò dalla vivacità che si dee piuttosto desiderare che 
temere in queir età. 

La parzialità e r ingiustizia, sarà colla maggior di¬ 
ligenza evitata , cosi nel correggere come nel punire. 
Chiunque ha profondamente osservato il corso dello 
spìrito umano, conoscerà quale alterazione può pro¬ 
durre nel mora! carattere d’un fanciullo la coscienza 
d’ un’ ingiustizia, e d’ un torto ricevuto da colui, al 
quale la sua educazione è aflidata. Neireducazlone puh- 
blica questo male deve essere anche più diiigentemen¬ 
te evitato, perchè più frequenti sono le occasioni (Rin¬ 
corrervi , e piu funeste ne sono le conseguenze- Se il 
magistrato, o il custode, si avvedranno d'* avere invo- 
lontarianienle commessa un’ ingiustizia contro un fan¬ 
ciullo, essi dovranno subito ripararla, e non dov^rail 
manifestare ripugnanza alcuna nel confessare il loro 
errore. Sarà cura del magistrato educatore d’invio-ì¬ 
lare sull’imparzialità e sulla giustizia de’custodi, & 
di obbligarli ad osservare il proposto regolamento, 
tutte le volte che o volontariamente, o involontaria¬ 
mente avran mancato a’doveri che ne dipendono. 

Questi sono i generali regolamenti co’quali il le¬ 
gislatore diriger dovrebbe l’uso de’gastighi. Il rap¬ 
porto che questi avrebbero con tutto il sistema delia 
morale educazione, è evidente. Vediamo ora quello- 
che aver vi dovrebbero i generali regolamenti che hs 
xeligione riguardano. 

ARTICOLO VI, 

Della religione* 

Se io non scrìvessi per tutt’i paesi, per tutt’ i pò- 
poli.j per tutt’i tempi; se l’universale ed il perenne, 
non fossero i’oggt^to di questa scienza; o pure se uno 
fòsse iì tempio, una l’ara ed uno il nume.; se comune 
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fosse il culto, uniformi i dogmi, e la fede uniforme 
presso luti’ i popoli ed in tutt’ i tempi, io non lasce- 
rei sicuramente d’entrare su quest’oggetto in que’de- 
tagli che ora sono nell’obbligo di evitare ,ed in vece 
di limitarmi a pochi prìncipi suscettibili d’una più 
universale applicazione, io esporrei minutamente tut¬ 
ti quelli che dirìger dovrebbero questa parte della mo¬ 
rale educazione. Dopo questa prevenzione colui che 
legge, non mi accuserà, io spero, d’aver supposta una 
poca importanza a questo grande oggetto, per la bre¬ 
vità colia quale verrà trattato, e per l’apparente su¬ 
perficialità , colla quale parrà.osservati?. Veniamo dun¬ 
que all’esposizione de’pochi regolamenti che possono 
essere suscettibili d’un uso più universale. 

Senza nè ammettere, nè contrastare il noto prin¬ 
cipio dell’ autore dell’Emilio sull’ età, nella quale con¬ 
verrebbe cominciare a dar le prime idee di religione 
airallievo, è fuor di dubbio, che il suo sistema non 
potrebbe aver luogo in qualunque piano di pubblica 
educazione. Le ragioni di questa impossibile applica¬ 
zione mi sembrano così evidenti, che inutile sarebbe 

l’esporle. ' 
L’età che io destinerei alle religiose istruzioni, es¬ 

ser dovrebbe quell’istessa che nel nostro piano vien 
destinata alle istruzioni morali. In ciascheduna' dome¬ 
nica dovrebbero quelle a queste esser sostituite, e l’i- 
stniLtore esser dovrebbe il magistrato istesso. Se mi 
si opporrà , che questa cura dovrebbe esser affidata a’ 
ministri dell’ altare, piuttosto che al magistrato educa¬ 
tore , io risponderò che, siccome ninna religione proi¬ 
bisce a’padri d’istruire ne’suoi dogmi i figli, molto 
meno potrà proibirlo al magistrato che dalla pub¬ 
blica autorità viene scelto per farne le veci ; dirò , che 
non si deve mai inutilmente moltiplicare il numero 
degl’ istruttori ; dirò, che il magistrato si dee supporr 
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re jjìù Istruito nell’arte d’istruire i i'arjeluHj, di quel¬ 
lo che lo può essere un nonio die a tuli’altro oa,'.”’eUo 
ha rivolte le sue cure j dirò linalinente che, finché non 
si combinino perlettanieiiLe gl’ interessi del sacerdozio 
con quelli della società e deli'impero , è sempre peri¬ 
coloso il metterlo a parte delia pubblica educazione. 

Se non si vogliano fare de’fanciulli tanti idolatri, 
o almeno tanti aatropomorfiti, il magistrato non ri¬ 
sparmierà alcuno de’ mezzi atti a comunicar loro la più 
semplice e la più augusta idea delia Divinità , a Ilo ni a- 
n a rido dalle sue espressioni tutto ciò che potrebbe as¬ 
sociarla alle materiali immagini, alle quali 1’ uomo ò 
pur troppo inclinato a rapportarla. 

Non VI sroi’Zate, egli dirà loro, di concepire la na¬ 
tura deir Essere che voi dovete adorare. Contentate¬ 
vi di sapere, che niente di ciò che vedete, che tocca¬ 
te, che conoscete, o che potete conoscere Jia luogo nel¬ 
la sua natura. Autore di tntlo ciò che esìste, uno dl- 
sLanza incomprensibile ed iidintla separa l’opera dai- 
Furtehc-e. Il principio ed il fine non iianno alcun rap¬ 
porto comlui, perchè egli è stato sempre e sarà. Pu¬ 
ro spirito, egli non ha altro rapporlo colla materia 
fuori di quello d’averla creata e di conservarla. In 
questa parie dell’ miiver.so che noi abitiamo, l’uomo è 
quello che ha da lui ricevuto un più copioso numero 
di doni; egli è quello che dee per conseguenza mani¬ 
festargli una riconoscenza maggiore. La venerazione' 
e r amore piel supremo Essere comprende una jiarte 
de’doveri che da questa riconoscenza dipendono. II 
corrispondere alla destinazione ch’egli ci ha data, ne 
comprende r altra. La prima serie di questi doveri 
sarà ì’ oggetto di queste religiose istruzioni, e la se¬ 
conda sarà l’oggetto delle istruzioni morali. 

^ Ecco un picciolo saggio del modo, col quale li ma¬ 
gistrato dovrebbe comunicare l’idea della Divinità a’’ 
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fanciulli, e procedere a quelle che riguardano i dove" 
ri che ne dipendono. Io ho voluto piuttosto indicare 
l’ordine de’pensieri, che lo sviluppo che si deve loro 
dare. Sarà cura dei magistrato d’illustra rii, e di met¬ 
terli alla portata de’fanciulli di quell’età che noi de¬ 
stinata abbiamo a questa istruzione (i)* 

Senza impegnarci ad esaminare come il magistra¬ 
to proceder dovrebbe nella manifestazione de’ partico¬ 
lari princlpj della patria religione , e del pubblieo cul- 
lo, ciò che sarebbe impossibile, attesa l’immensa va¬ 
rietà delle religioni e de’ culti, noi ci restringiamo ad 
inspirargli il maggiore zelo nel prevenire il fanatismo 
e le false massime di morale, che dalle false idee re¬ 
ligiose proceder potrebbero, e che, in questa classe 
più che nell’altra, sarebbero perniciose; poiché desti¬ 
nata a servire la società colle braccia, essa non piio 
partecipare a quelle istruzioni ed a que’lumi che po¬ 
trebbero nell’altra distruggere queste prime impres¬ 
sioni e questi primi errori. 

La pratica del culto corrisponderà all’idea che il 
ma«'Ìstrato ne ha data. Poche preghiere, semplici a 
brevi, ma piene de’luminosi principi della morale uni¬ 
versale , che sono propriamente quelli della nostra di¬ 
vina religione, saranno alla presenza de’custodi da¬ 
gli allievi recitate nel principio del giorno e nel suo 
termine. La maggior compostezza e la più religiosa 
dignità, accompagnerà qiiestobrieveegiornaìieroeser-- 
cizio cli religioso culto. 

Ecco Lutto ciò che r universalità del mio argomen¬ 
to mi permetteva di dire sull’articolo della religione. 
Io lascio al particolar legislatore di ciaschedun popo¬ 
lo la cura di supplire alla necessaria imperfezione di 
questa ultima parte del mio sistema di morale educa- 

(i) Veggasi nel i. artieolo di qwsio capo Feià da noi destina- 

ta alle morali istruzioni. 
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zìone j e lascio a colui che legge, la riflessione degli 
effetti che produr dovrebbe la copiosa serie delle cir¬ 
costanze , che r intero sistema offrirebbe allo sviluppo 
delle facoltà morali de’ fanciulli di questa classe. 

CAPO XI. 

Generali regolamenti sulV educazione scientifica 
di questa prima classe. 

X.0 sarò così breve in questa terza parte del mio 
piano di popolare educazione, come sono stato diffuso 
nelle altre due. L’oggetto che essa riguarda, basta per 
indicarci la poca estensione , di cui è suscettibile nel¬ 
la classe, della quale io parlo. 

Le istruzioni comuni pei fanciulli di questa classe 
si riducono ad ottenere, che sappian leggere e scrive¬ 
re nel proprio idiomai che abbian quella cognizione 
deir aritmetica che si richiede per la loro destinazio¬ 
ne; che sian istruiti ne’militari eserciz] , ed in quel¬ 
la parte delle patrie leggi, eh’ è necessaria a regolare 
le loro azioni, a garantirli dalle frodi, ad allontanar¬ 
li da’deli ìli.. 

In ciascheduna comunità vi sarà un istruttore pel 
primi tre oggetti ; ve ne sarà uno pel quarto ; ed il 
magistrato si riserberà per sè T ultimo, 

I fanciulli che non sono ancora giunti all’età, che 
si richiede per essere ammessi alle morali istruzioni 
(i),impiegheranno l’ora a quell’oggetto destinata nel- 
ì’imparare a leggere ed a scrivere (2) ; e quando l’ora 

(i) Vedi 1’ articolo dell' antecedente capo. 
(3) 11 metodo reeenteinente inventato, per insegnare a leggere 

ed a scrivere, a inoUi fanciulli nel tempo istesso , è utilissimo. 
lo lo rapporterei, se non fosse nniversalinente conosciuto. Un 

sol maestro basta con tjiiesto metodo a molti fanciulli, e l’istru¬ 
zione richiede minor tempo, di cjuel che ricìiiede t|ueila d’un solo. 
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delle morali istruzioni è terminala, nel mentre che il 
magistrato proferisce il morale discorso agli allievi 
della terza ripartizione, cioè a quelli die lian termi¬ 
nato il biennal corso delle morali istruzioni, la metà 
deir ora a quest’oggetto destinala sarà , così da’ fan¬ 
ciulli della prima, come da quelli della seconda ripar¬ 
tizione , impiegata nell’istruzione aritmetica (i), 

I militari esercizj non s’insegneranno che agii allievi 
che han termi nati i due anni, che richiede il replica¬ 
to corso delle morali istruzioni, e l’ora che sarà a que¬ 
st’oggetto destinata, sarà quell’istessa che viene da’ 
fanciulli della seconda ripartizione impiegata nelle 
morali istruzioni. Questi esercizj si proseguiranno li¬ 
no al termine dell’educazione. Essi saran diretti dal¬ 
la soda tattica , e non da quell’ arte teatrale, alla qua¬ 
le si è pur troppo dato questo nome. Poche evoluzio¬ 
ni , ma semplici e celeri j lunghe marce ordinate e ve¬ 
loci j scariche più celeri che simmetriche ed armoni¬ 
che, saranno i principali oggetti di questi esercizj (2)* 
Difensore nato della patria, ogni cittadino verrebbe, in 
(juesLo modo, istruito nell’arte che oggi fa con tanta 

Cicogna avvertire cJie una parte di qiìesto tempo assegnata 
aììMsLrti?.Ìoue dei leggere e dello scrivere j verrà impiegata in 
fjnella di ieggere e scrivere ]e cilVe nuinericlrej che coir istessò 
metodo sì r tilde ugual mente facile. 

(1) Per prevenire ogni e^piivocQ Llsogna sapere^ clie io eììia- 
rno fanciulii delia prima ripariiiione fjuelii che non sono anco¬ 
ra ammessi alle morali istruiieni, cioè quelli die sono neir età 
die passa da!i^ ingresso fino al settimo od ottavo anno^ nei quale 
vengono ammessi a queste istru/Joni. Gli allievi della seconda rw 

parUiinne sono quelli die sono ammessi a queste Ì5tnu?Jonij e per 
consegiKrnza che si trovano tra ÌI settimo od ottavo annoj sino al 
nono a decimo. Qiidlì della terza ri^iartizìone sono quelli che 
vCfigonó aTiìinessi a’ morali discorsi j cioè ^ elve si trovano tra il 
nono o decJino anno di età fino al termine delT edncaz^ione, 

(s> Cile si legga d capo in. del /lóro i, delie Ltkuùom ynilita^ 

ri di Flavio VegezìOj e si vedrà quanto questi princi'ji] corris-- 
pi^ndano a quelli della disciplina antica^ 

Toììiq $ 
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rovina il inestlcrt; esclusivo d*un immenso niinlerodi 
mercenari oziosi, ed il nostro piano di correzione con¬ 
tro questo pernicioso abuso (i) riceverebbe da questa 
istituzione un nuovo appoggio,ed una facilità maggiore» 

L’ultima istruzione finalmente, comune a tutti gli 
allievi di questa classe, sarà quella che riguarda quel¬ 
la parte delle patrie leggi, che in uno stato bene or¬ 
dinato dovrebbe esser comune a tutti i suoi individui. 
Quando il codice delle leggi fosse qual dev’essere, e 
non qual è ; quando foggiato fosse sul sistema da noi 
ideato in quest’ opera , un breve corso di lezioni baste¬ 
rebbe per rendere ciaschedim uomo istruito in quella 
parte di queste leggi, che regolar deve la condotta 
deir individuo. Si dovrebbe per quest’oggetto ordina¬ 
re un estratto del codice , che contenesse quella porzio¬ 
ne del dritto che a questo fine corrisponde. Quest’e¬ 
stratto dovrebb’essere in quarantotto lezioni ripartito, 
in maniera che con una lezione per ogni domenica com¬ 
pir si potesse in un solo anno l’intero corso. Questo 
si dovrebbe in ogni anno replicare, e non vi dovreb¬ 
bero essere ammessi che quegli allievi che si ritrova¬ 
no tra il penultimo e V ultimo anno della loro educa¬ 
zione. In questo modo ciaschedun cittadino, prima dì 
essere'dalla pubblica educazione emancipato, verreb¬ 
be istruito sull’intero corso di queste lezioni. 

E' chiaro che in tutte quelledorme di governi,ne’ 
quali la classe, della quale si parla , avrebbe parte al- 
resercizio della sovranità, quest’ importante istruzio¬ 
ne dovrebbe esser seguila da quella, anche più di es¬ 
sa importante , de’generali principi delV-ordine socia¬ 
le, e di tutte quelle particolari nozioni che la parte, 
eh’ essi dovrebbero un giorno avere all’ es-ercìzio della 
sovranità , renderebbe, cosi per essi come per la so- 

(f) Vedi lì capo VI I- dei 11, lihro di opera. 
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cielà intera> d’un’ assoluta necessità. Per questa rao-io-. 
ne appunto Tepoca della precedente istru^.ione dovreb¬ 
be esser anticipata d’ un anno in questi governi per 
lasciare nell’ultimo anno il suo luogo a quest’ulthna 
specie d’istruzione; Timportanza della quale ,Tesat¬ 
tezza è le vedute, colle quàìi converrebbe che fosse agli 
allievi comunicata j richiederebbero la precisa direzio¬ 
ne della legge,, pèr non lasciare su di essa arbitrio al¬ 
cuno al magistrato istruttore. 

. Il teiripo che noi destineremo a questi oggetti ; sarà 
da qui a poco indicato nel capo della ripaftiziòne del¬ 
le ore. 

A queste istruzioni che debbono esser comuni per 
lutti gl’individui di questa classe^ sì uniranno quelle 
che riguardano gli allievi delle diverse classi secondà¬ 
rie, nelle quali questa prima classe è suddivisa., 

Àia quali sono queste istruziom,,, e quale il modo .che 
tener si dee, per comunicarle? Ecco roggettò del se¬ 
guente capo. 

CAPO XIL 

Particolari istruzioni pegli allievi delle varie classi, 
secondaricj rielle quali questa primà classe si è sud¬ 
divisa, 

.N^él capo , nel quale si è parlato della ripartizio¬ 
ne e della destinazione de’fanciulli nelle varie classi 
secondarie, nelle quali questa prima classe' principa¬ 
le si suddivide, si è lasciata a ciaschedun custode la 
cura d’istruire nel mestiere eh’ egli professa, i fanciul¬ 
li alla sua custodia affidati. 

Ma siccome 1’agricoltura, non meno che le arti e 
gli oggetti tutti de’meccanici lavori degli uomini, pos¬ 
sono esser suscettibili dì correzione e di perfezi one ; 
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siccome il metodo applicabile in un paese, non ìo è 
forse in un altro ; siccome i requisiti che noi ricerchia¬ 
mo ne* custodi j rion ci permettono di supporre in es¬ 
si il talento e le cognizioni, che quest’oggetto richie¬ 
derebbe ; siccome iinalmente sarebbe non solo utile , 
ma anche necessario, che i pregiudizi , così nell’agri¬ 
coltura come nelle arti,si distruggessero i le utili novi¬ 
tà che giornalmente si scoprono, si adottasseroj i lu¬ 
mi econoinicì si diffondessero ; cosi mi sono io fatto un 
dovere di andare in cerca d’ un mezzo, che corrispon¬ 
der potesse ad un fme cosi importante. Dopo varie ri- 
llessiuni io ho creduto non potersi ritrovare, chenel- 
r istituzione d’ima società economica , i membri del¬ 
la quale diffusi per tutte le provincie dello stato si co¬ 
vri uni cassero a vicenda le loro ri flessioni sulle correzio¬ 
ni e ie perfezioni che dar si potrebbero a’diversi og¬ 
getti, che ne’ [laesi da essi abitali occupano gl’indivì¬ 
dui delle varie classi secondarie, delle quali parliamo ; 
e che, quando le loro idee a[)provate venissero dalla 
società istessa, Ibsse un dovere di ciaschedun custode 
di adottare nel mestiere che professa , il nuovo meto¬ 
do che gli verrebbe prescritto. (^iie.ste prcitiche istru¬ 
zioni, nel tempo istesso che favorirebbero la perfezio¬ 
ne dell’ agricoltura e delle arti, istruirebbero i fanciul¬ 
li nelle nuove scuverte che vi si fanno, e gli avvezze¬ 
rebbero a non dare tanto peso a’vecchi usi, che hanno 
ordì nari aulente tanto impero sidi’ opinione del popolo. 

bd inutile il dire, che ne’ paesi agricoltori l’agricol¬ 
tura richiamai’ dovrebbe le prime cure di questa so¬ 
cietà. Nella terza parte dì questo quarto libro, allor¬ 
ché noi parleremo delle leggi ohe riguardano la pub¬ 
blica islruzione, noi parleremo, a lungo dell’istituzio¬ 
ne di questa società economica, ed indicheremo le leg¬ 
gi, colie quali dovrebbe essere stabilita e diretta. Gì 
basti qui d’aver osservata Finlluenza che questa so,- 
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fciela aver tlovrebbe in questo j>ìauo di popolare edu¬ 
cazione. 

Due istruzioni inutili o su perii ne agli allievi di al¬ 
cune di queste secondarie classi, sarebbero necessarie 
a quelli di molte a!tì-e. Queste sono F istruzione della 
geometria pratica e del disegno. Ninno ignora quan¬ 
to la più gran parte delle arti si risenta delF ignoran¬ 
za, nella quale sono coloro che le esercitano, così del- 
l’una, come dell’altro. Ninno ignora i continui erro¬ 
ri, ne’quali da essi s’incorre per questa ignoranza ; 
la perdita del tempo che questa produce; la m olii pii- 
cita de’modelli che sono obbligati a fare per un istes- 
so lavoro ; e l’imperfezionè delle loro opere derivata 
dall’istessa causa. Noi crediamo-dunque non solo uti¬ 
le, ma anche neces.sarlo, di stabilire in ciascheduna 
comunità queste due istruzioni, alle quali però non in¬ 
terverranno se non gli allievi di queìlé secondarie clas¬ 
si, alle quali sono esse necessarie, L’ ora a quest’og- 
aelto destinata sarà quella che succede a’moraìì discor¬ 
di, in maniera che gli allievi che saran giunti all’età 
che si richiede per esser ammessi a questi discorsi, e 
ohe appartengono a quelle secondarie classi, per le 
quali queste particolari istruzioni verranno fissate, an- 
deranno per un intero anno un’ora pìù tardi degli al¬ 
tri aU’esercizio del mestiere che professano. L’una e 
l’altra istruzione necessaria fino ad un certo punto, 
dovrebbero venir limitate dalla destinazione di questi 
allievi. Tutto ciò che è inutile o superfluo, dev’ esser 
escluso in un piano di pubblica educazione, nel qua¬ 
le ciaschedun momento è sì prezioso , che non potreb¬ 
be esser impiegato in un oggetto indifferente, senza 
esser tolto ad un oggetto essenziale , e nel quale biso¬ 
gna sempre proporzionare i fini coi mezzi che vi so¬ 
no per conseguirli. Pel primo di questi molivi si do¬ 
vrebbe restringere ad un’ora e ad un anno solo, ìa 
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durata dì questa doppia istruzione, e pel secondo, 
fm di risparmiar la spesa d’un particolare istruttore, 
si dovrebbe incaricare sì deli*una, come dell’altra 
istruzione la persona istessa che verrebbe impiegata 
nelle prime tre comuni istruzioni, delle quali si è nei- 
V antecedente capo parlato. La diversità debe ore, nel¬ 
le quali avrebbero luogo le diverse di lui lezioni, la 
■picciola loro durata (i), e la facilità di trovare nel- 
ristessa pérsoiia le nozioni necessarie a questi diversi 
oggetti, ci permettono questa economica speculazione. 
' Osservando la natura delie diverse professioni, nel¬ 
le quali i ranciulli di questa prima classe debbono es¬ 
ser ripartili, ognuno potrà facilmente vedere , che tra 
queste ve ne sonò molte che occupar non possono F uo¬ 
mo in tutte le stagioni dell’anno; ve ne sono delle al- 
tl-e che hanno questa eccezione in alcuni climi soltan¬ 
to; ve ne sono delle altre che F hanno in molti giorni; 
•ye ne sono finalmente delle altre che possono ammet¬ 
tere il contemporaneo esercizio di un altro mestiere, 
di un’ altra occupazione. Gli estrattori della seta, per 
esemplo, non possono occuparsi in questo mestiere che 
in un dato tempo delF anno ; in alcuni climi F agricol¬ 
tore resta interamente ozioso nel verno; ne’caItivi tem¬ 
pi il pescatore resta sulla spiaggia senza poter eserci¬ 
tare il suo mestiere; il pastore, allorché pasce il suo 

, gregge ; il marinaro, allorché fe nel porto, eallorchè 
naviga col soccorso de’ venti, allorché sulle rade aspet¬ 
ta il termine di qtie’giorni che la custodia della pub¬ 
blica sanità prescrive, potrebbe occuparsi in un’altra 
arte compatìbile colla sua situazione, la quale nel tem¬ 
po istesso che F allontanerebbe dall’ ozio, moltipliche¬ 
rebbe i mezzi della sua sussistenza (2). 

(i) Esse non durerebbero tutte e quattro die due ore e mezzo, 
4 (a) Non voglio qui trascurare dì prevenire un dubbio die po¬ 

trebbe insorgere sull’ appUcaiione dei nostro piano di popolare 
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Tutti i fané alili dunque che verranno destinati ne* 
yarj mestieri dì questa natura, saranno anche isLriuV 
li in .un’altra arte con quello combinabile , ed impie¬ 
gheranno in questa Istruzione quel tempo che sarebbe 
per essi perduto, se venissero unicamente istruii,) nel 
mestiere, al quale vengono destinati. Sarà cura del ma¬ 
gistrato di scegliere l’arte la più combinabile con quel¬ 
la , alla quale dee servire di supplimento ; e sarà cu¬ 
ra del custode di condurre i fanciulli a lui affidati da 
queir artefice che professa quella tale arte, in tutti 
que’tempi dell’ anno, ne’quali essi non potrebbero nel 
proprio mestiere occuparsi. I progressi deli’industria 
nazionale , un abito maggiore airoccupazione, un mag¬ 
giore allontanamento dall’ozio, una più facile, meno 
precaria e più comoda sussistenza, preparata dalU mol¬ 
tiplicazione de’ mezzi onde procurarla, sarebbero i sa¬ 
lutari effetti di questa istituzione, la quale, nel tem¬ 
po ìstesso che produrrebbe tutti questi vantaggi, non 
altererebbe in minima parte l’ordine generale dì que- 

edacaziorie all^ istruzione di quella porzione di fanciulli die ver^ 
rebbe al mestiere di marinaro destinata* Come combinarej si di' 
rk > 1^ istruzione del marinaro che suppone rqso della navigazio¬ 
ne, col vostro sistemai Questa obbiezione sembrerà molto de- 

bole a coloro che non ignorano ciò che si richiede per formare 
un buon marinaro* Se un uomo viene fino aìP età di iS anni istrui¬ 
to in tutto quelio che riguarda T uso del cordame tui naviglio, 

■Scegli sa <jueflo dal marinaro si deve oprare per guarnirlo^ 
ic egli 6 avvezzo a salire su gli alberi, a discendere e ad eseguii 
re con agili ut e destrezza quello che riguarda la sua professione, 
egli non ha bisogno che di uno o due anni di navigazione, per di¬ 
venire un eccellente marinaro* Or le prime istruzioni si potreb-* 
bero benissimo combinare col nostro, piano di educazione. Alcu¬ 
ne pìcGole navigazioni combinabili con questo piano ]>asterebbe- 
ro per avvezzare il fisico de* tanciuìli ali* elemento, sul quale deb¬ 
bono passare una gran parte della loro vita* Emancipati che sa¬ 
rebbero dalla pubblica educazione, essi si perfezionerebbero ben 
presto Ideila loro arte, e si troverebbero anche superiori a colo¬ 

ro ohe una lenta pratica ha istruiti* Io lascio a* dotti marinari il 
Giudizio di quest’idea. 
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sto piano di popolare educazione. II seguente capo ba¬ 
sterà a persuadercene. 

c A r o XIII, 

Della ripanìzioné delle ore. 

er dare una maggior chiarezza ed una precisioù 
maggiore a questo piano di popolare educazione, io 
credo necessario d’indicare la ripartizion delle ore. Io 
preferisco il rischio d’annojare chi legge a quello di 
lasciarlo indeciso sulla possibilità di eseguire quanto 
sì è proposto. Senza indicar Torà,, nella cp.iale si do¬ 
vrebbero gli allievi destare dal sonno , la quale dee va¬ 
riare, come variano le stagioni e i climi, io comincio 
questa ripartizione delle ore dal momento della sveglia. 
La prima ora sarà destinata a Vestirsi, alle lavande 
da noi proposte, alla preghiera, della quale si è par¬ 
lato , al rassettamento cieìl’abitazione e de’letti, ed 
alla prima refezione. 

Scorsa la prima ora, ciaschedun custode condurrà 
gli allievi a lui aflìdati nel pubblico ginnasio. Ivi si fa¬ 
ranno le tre ripartizioni da noi proposte. 

Gli allievi della prima ripartizione saran condotti 
nel luogo, ove s’insegna a leggere ed a scrivere ; quel¬ 
li della .seconda saran condotLì in quello destinato al¬ 
le morali istruzioni, e quelli della terza, condotti nel 
luogo destinato a’militari eserclzj. Queste tre diverse 
istruzioni occuperanno la seconda ora. 

Terminata questa seconda ora, i fanciulli della se¬ 
conda ripartizione che hanno assistito alle morali Istru¬ 
zioni, sì uniranno a’fanciulli della prima riparti?:ione 
per ricevere le aritmetiche lezioni; e quelli della ter¬ 
za ripartizione anderanno ad ascoltare il discorso mo¬ 
rale, che dal magistrato sarà proferito secondo il pia- 
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ilo (3a noi proposto, Una mezz’ora sarà in questi og¬ 
getti impiegata. 

Scorsa questa prima metà della terza ora, i fanciul¬ 
li si riordineranno di nuovo sotto ì loro rispettivi cu¬ 
stodi 5 e saran da essi condotti all’ esercizio delle diver¬ 
se professioni, alle quali sono destinati, o a quelle che 
debbono a queste servire di supplimento, quando la 
natura della loro destinazione, e le circostanze nell’ an¬ 
tecedente capo indicate lo ricbìeggano. 

Coloro che a quelle secondarie classi appartengono, 
per le quali le particolari istruzioni della geometria 
pratica , e del disegno sono state stabilite, vi anderan- 
no, come sì è detto, un’ora più tardi durante l’anno 
a quest’ oggetto destinato. 

La seconda metà della terza ora , e le tre altre ore 
che a questa succedono, saranno airesercìzio della pro¬ 
pria professione impiegate. 

Il pranzo comincierà colla settima ora, edÌ1 breve 
riposo che dee succedergli terminerà con essa (i). 

NeU’oLtava ora si riprenderà l’esercizio del mestiè¬ 
re che sì professa, e si continuerà fino al termine del¬ 
la nona. 

Nel principio della decima ora si darà la seconda 
refezione, e si condurranno gli allievi nel campo de¬ 
stinato a’comuni esercizi diretti a rallegrare i loro spi¬ 
riti , od a fortificare i loro corpi. Questi si continue¬ 
ranno fino al termine della duodeeimà ora. 

Lominciando la decima terza ora gli allievi si rior- 

(1) Coloro , coinè, per esempio, gli agricoltori eVesercitano 

arti che gli obbligano ad allontanarsi dal luogo dell’abitazione, 
per non perdere in'nti 1 mente il tempo ebe si richiederebbe per 
andare e ritornare alle loro abitazioni, convertiranno la cena nel 
pranzo, ed il pranzo nella censi lissipotranno cosi man^^iare nel— 
l’istessoluogoj ove si ritroveranno per esercitare la loro arte: 
essi si avvezzeranno in (jnesto mòdo al tt-nor dì vita ebe dovrao 
menare, allorcbèsaranno adulti. 
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cimeranno sotto Moro custodi, e saranno da essi con-; 
dotti nelle loro rispettive abitazioni. Quest’ora sarà 
anche impiegata ad arbitrio de’fanciulli a’loro ìnno- 
ce?.fLi piaceri. 

La decima quarta ora sarà iinpiegata nella cena, e 
nella proposta preghiera. Così da questa come da quel¬ 
la dei mattino, i fanciulli della prima ripartizione che 
non sono ancora iniziati alle religiose istruzioni, sa* 
ranno esclusi; poiché noi non vogliamo, che le labbra 
SI avvezzano a proferire ciò che il cuore non sente, e 
1 liitelLetto non concepisce. Un rigoroso silenzio sarà 
ad essi imposto, durante questo tempo. Spettatori, e 
non partecipi del religio.so culto, la privazione ìstessa 
inspirerà loro il desiderio di avervi parte, e l’imponen¬ 
te rispetto , còl quale si eserciterà da’loro compagni, 
renderà sempre più augusto e più venerando a’loro 
occhi 1 ignoto Essere, ai quale vien diretto. 

Terminata la preghiera, i fanciulli della prima e 
della seconda ripartizione anderanno a dormire, e quel- 
li della terza potranno, volendo, occuparsi nelle pro¬ 
poste letture fino all’ora decima ottava. 

Nella vigilia però della festa quest’ordine sarà al¬ 
teralo, per dar luogo a’notturni esercizi, de’quali si 
è mostralo d fine e i vantaggi nella parte fisica dell’e- 
ducaz]one* Questi esercii] occuperanno la decimaquin- 
ta ora; e siccome nel giorno di festa la sveglia sarà ri¬ 
tardata d’iin’ ora, cosi la stabilita durata del sonno 
non riceverà alcuna alterazione. 

Questa è la ripartizionedelleore ne’giorrtrdi lavo 
ro; in quelli poi di festa, è la seguente. Cosi in que¬ 
sti , come m quelli, la prima ora sarà nella manieri 
«tessa impiegata. ‘ 

^ Nella seconda ora i fanciulli saran condotLi al tem¬ 
pio, per assistere alle cerimonie dei pubblico culto. 

Aerminate le cenmouie, nella terza ora gli allievi 

) 
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seconda ripartizione che debbono assistere alle 
religiose istruzioni, saran condotti dal magistrato nel 
luogo a quest’oggetto destinato, ed in questo tempo 
quelli della prima e della terza ripartizione potran¬ 
no a loro talento occuparsi nel campo a’ loro ginnasti¬ 
ci esercizi consecrato. 

Nella quarta ora gli allievi della seconda ripartizio¬ 
ne si uniranno agli altri, nel mentre che quelli che 
sono giunti all’ età da noi stabilita per l’istruzione del¬ 
le patrie leggi, anderanno ad ascoltare le lezioni del 
magistrato a quest’oggetto dirette (i)* 

Teriniriata la quarta ora, tutti gli allievi sì riuni¬ 
ranno di nuovo, e saran da’custpdi condotti nel luo¬ 
go destinato all’istruzione dì nuotare. Quest’esercizio 
occuperà la quinta ora ed una parte della sesta. 

Nel fine della sesta ora tutti gli allievi si ritroveran¬ 
no nelle rispettive loro abitazioni, e nel principio del¬ 
la settima ora comincierà il pranzo. 

DaU’ottava fino all’intera decimaseconda ora essi 
saranno ne’pubblici e comuni esercìzi occupati e di- 
yertiti. 

Nella decimaterza ora sì ritireranno di nuovo nel¬ 
le loro case , e da questo momento il solito ordine de¬ 
gli altri giorni si riprenderà senza varietà alcuna. 

Fissata la ripartizione delle ore, vediamo ora qua¬ 
le dovrebbe essere in questa classe la durata dell’edu¬ 
cazione, e quale il suo termine. 

(2) Si richiami alla memoria eJÒ^ che £i fe detto circa i ^over- 
ne’canali la classe^ di giù si parla > partecipa all’esercizio del¬ 

la sovranità* La particolare istruzione per questo fine proposta 
avrk luogo in quest istessa ora ed ifi quest’iscesso giorno^ colla 

ch^ quella ^ della quale si è parlato nel testo^ occupe¬ 
rà in questi soverni il peuultinio anno, e questaT ultimo* 
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C A P O XIV. 

Durata dèll^ educazione di questa prima classe^ 
e Suo termine. 

T .. . 
L rédici aniù durar dovrebbe reducazione dei fan- 

cìulìi di questa prima classe, e col decìui’ottavo anno 
della loro vita dovrebbe terminare. Una più breve o 
piu lunga dorata, un più o meno prolungato termine, 
sarebbero ugualinenleesposti a’varj inconvenienti che 
io mi astengo d* enumerare, perchè richiederebbero 
un lungo esala e. 

Gli a]lievi dunque di qtìesta classe, giunti al decimo 
ottavo anno della loro vita, non dovrebljero aspettar al¬ 
tro che il giórno destinato alle solennità che acceinpa- 
gnar dovrebbero la pubblica emancipazione, per ri¬ 
tornare nel paterno letto, ed uscire dall’educazione 
del magistrato e della legge. 

Or siccome questa pubblica emancipazione , tale 
quale noi V abbiamo immaginata , e quale sarà nel se¬ 
guente capo esposta, non potrebbe i'arsi che in un da¬ 
to tempo dalla legge fissato, e siccome tutti gli allie¬ 
vi che nell’istesso anno terminerebbero il corso della 
loro educazione , non lo terminerebbero- neli’istesso 
mese e nell’ istesso giorno ; cosi per rendere questa dif¬ 
ferenza quanto più sia possibile pièciola, si dovrebbe 
stabilire, die questo giorno alla pubblica emancipa¬ 
zione destinato ricorresse due volte in ciaschednn an¬ 
no, e che r uno dovesse essere dall’ altro separato dal- 
l’interstizio di sei mesi. 

In questo modo tutti gli allievi che, ne’sei mesi che 
separano Tima emancipazione dall’altra, sarebbero 
giunti al termine della loro educazione, o a’quali non 
mancherebbero che pochi giorni, per guignervi, do- 
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sarebbero essere ammessi all’emancipaEÌone: la diffe¬ 
renza sarebbe picciola, e V emancipazione potrebbe es¬ 
sere accompagnata da quelle solennità,6 regolata nel 
modo die io credo necessario, per coronar Topera 
d’ un’educazione di questa natura. 

C A V 0 XV. 

Delle solennità che accompagnar dof^rebbero la pub¬ 
blica emancipazione, e del modo, col quale dei- 
crebbe essere dalla legge regolata e diretta. 

i sono alcune epoche nella vita umana, ebe so¬ 
no fatte per non esser giammai dimenticate. Tale sa¬ 
rebbe quella deli’emancipazionè, della quale qui par¬ 
liamo. Il cangiamento die questa produce nello stato 
dell’ uomo , è così grande, che T età la piu lunga non 
bas terebbe a distrugger la memoria , non solo del Tat¬ 
to istesso coi quale si ottiene, ma ancora delle circo¬ 
stanze tutte che T hanno preceduta ed accompagnata- 
Cerchiamo dunque di dare a quest’atto, ed a queste 
circostanze la maggiore efficacia possibile ; cerchiamo 
di renderne preziosa la rimembranza j cerchiamo dì 
diri‘*‘erlo in modo che T impressione ne sia profonda, 
e Tinlluenza durevole per tutta la vita. 

Uno degli errori del nostro secolo e de’nostri con¬ 
temporanei , è di adoprare la ragione troppo denuda¬ 
ta,' come se T nomo non fosse che spirito. Trascuran¬ 
do la Tingila de’segni che parla alT immaginazione, 
si è trascurato il più energico dei linguaggi. 

Sembra che noi dimenticalo abbiamo ciò che gli an¬ 
tichi conobbero ; parfe che ignoriamo, che T Impressio¬ 
ne (Iella parola è per Io più debole; che si parla al 
cuore pen mezzo degli occhi, mollo meglio che per 
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inéizo delle orecchie j e che l’oratore ha ordinariamen¬ 
te detto più, cjuarido ha meno parlato. 

Licurgo vuol persuadere gli Spartani in favore del¬ 
la rigidezza della sua disciplina , fa combattere due 
cani 1’ uno avvezzo alla caccia, e l’altro all’ ozio dome¬ 
stico. Temistocle rirùgiato pressò' Admete suo morta¬ 
le inimico prende il figlio tra le braccia, sì pone sul- 
l’ara in mezzo agli dei domestici, e gli ra'mmenta in 
questo modo i dritti e ì doveri dell’ospitalità. Per ina¬ 
sprire il popolo contro i Tarquinj, Bruto gli presen¬ 
ta il cadavere della violata Lucrezia ; e per vendicare 
la morte di Cesare, l’oratore fa condurre nel foro co¬ 
verto dall’ insanguinata veste il corpo dell’ estinto dit¬ 
tatore. Nelle congiure il capo conduceva i sòcj in una 
caverna, o nel sotterranei d’un edificio; immolava una 
vìttima; ne riponeva il sangue in una coppa; i con¬ 
giurati vi bagnava!! le armi, e ne bevevano ; e quin¬ 
di, dopo una brieve conclone, sì proferiva il terribiì 
giuramento. Simili mezzi sono ignoti alla moderna 
eloquenza. Stretti ragionatori noi cliam tutto all’argo¬ 
mento, e niente all’azione. Con questo metodo noi pos- 
sian*i convincere, ma non eccitare ; possi am produrre 
la certezza , ma non gl’ impulsi ; possi ani frenare, ma 
iion muovere. 

Teniamo l’opposto metodo: imitiamo gli antichi; 
uniamo i ragionamenti alle azioni, i detti a’segni, le 
parole allo spettacolo; diamo agli atti civili le impo- 
nenfi cerimonie degli atti religiosi ; profittiamo del- 
l’influenza che le solennità e i riti han sempre avu¬ 
ta sugli uomini ; serviamoci della doppia strada delle 
orecchie e degli occhi, per penetrare nell’intelletto e 
nel cuore ; ed in questo modo noi persuaderemo nel 
tempo istesso', e faremo agire. 

Convinto di questa verità, la quale, se ha luogo ri¬ 
guardo a tutti gli Uomini, lo ha maggiormente ri'gUar- 
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do a’ giovani, T immaginazione de’ quali molto più vi¬ 
va è anche più feconda e più vigorosa ne’suoi effetti, 
ho creduto di dover rególare nel seguente modo la 
pubblica emaneipaziotìé. 

Tutti gli allievi delle varie comunità nell’istessà 
provincia comprese, che saranno giunti all’ età dalla 
legge Bssata come il termine della pubblica educazio¬ 
ne , si condurranno nella vigilia del giorno alla pùb¬ 
blica emancipazione destinato, in quel luogo della pro¬ 
vincia , ove il magistrato supremo d’educazione risie¬ 
de. Rispettabile per la sua età , per la suà carica e pe* 
meriti che si richieggono per ottenerla (i)) questo 
magistrato supremo sarà in quel giorno ì’interpetre 
della patria e l’organo de’suoi sentimenti. 

Una marcia maestosa ed imponente condurrà gli 
allievi nel tempio. Questo sari per tutti aperto ; ma 
gli allievi vi avranno un luogo distinto. Un allo trono 
sarà la sède del magistrato, eia dignità della sua ca¬ 
rica sarà indicata dalle insegne della sua magistratu¬ 
ra. Sopra un trono più alto sarà collocato il codice del¬ 
le leggi. L’ara sarà ornata degli emblemi dèlie virtù 
civili, e la cerimonia comincéra coll’ inno della ricono¬ 
scenza e delle prornèsse. Quest’inno concepito dal filo¬ 
sofo , sarà' cantato dal sacerdote, e gli allievi ne faran¬ 
no il coro. Lo stile ne sarà semplice e sublime, ì’idio¬ 
ma volgare, e la musica, molto diversa dalla moderna, 
sarà regolata su’princìpj degli antichi che meglio'dì 

(j) Io lo ripeto ? questa tnagistratnra dovrebbe essere nna del¬ 

le pili rispetLabili cariche dello stato3 dovrebbe divenire il pre* 
mio de'pìù gran serviij prestati alla patria3 e siccome sarebbe 
poco laboriosa e molto onorevole >cosi potrebbe essere esereit*- 
ta da'^H tiominì più benemeriti dello stato, che la loro etàescht- 
de dalie cure più laboriose. Il guerriero celebre ed il magistra¬ 
to illustre j potrebbero esserne ',iigaalmeiite investiti3 e potrei-^ 
Jbero lìguabnente corrispondere al gran disegno della legge. 
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noi la combinavano colle vedute della legge e co* so- 

piali interessi (0* 
Terminato l’inno, un araldo intimerà in nome del¬ 

la legge il silenzio e 1’ attenzione, ed il magistrato co- 
mincerà allora il seguente discorso (a) ; 

“ Figli della patria, allievi del magistrato e della 
legge, ascoltate le ultime lezioni di un uomo che ha ve¬ 
gliato per tredici anni sulla vostra iiiranzia,e per al¬ 
trettanto tempo ha preceduto alla vostra educazione. 

L’ignoranza e gli errori erano l’eredità che i ro¬ 
stri padri vi avevano preparata. Il contagio della bas¬ 
sezza e de’viz) 3 era il pericolo che sovrastava alla vo¬ 
stra adolescenza. La depressione, o il delitto sarebbe¬ 
ro state le appendici dell’ età matura. Servi vili, o vio¬ 
latori delle leggi, l’ignominia o la pena, avrebbe se¬ 
guite le vostre azioni. lì cavallo ed 11 bue compagni 
delle vostre fatiche, non meno ragionevoli di voi, ma 
di voi più forti, sarebbero stali più preziosi di voi per 
la società e per lo stato. IndilTerenti alla pai,ria , e la 
patria IndilferenLe per voi, voi non avreste avuto di 
cittadini che il nome, come non avreste avuto di uo¬ 
mini che le sembianze. Consci delia vostra viltà, voi lo 
sareste divenuti agli occhi degli altri : privi della sti¬ 
ma dì voi medesimi voi non avreste potuto nè meritare, 
nh ottenere quella degli altri iromìnl j voi non avreste 
potuto evitare il dispregio, che colla violenza, gli o\~ 
trao'ff’i, che col delitto. La protezione delle lep’s-i avreb.- 
he lorse poUito garantirvi dagli aMentali della forza; 
ma ciii avrebbe poUiLo difendervi dagl* insulti delibo pi. 

inoliti 
(1) lo Tìii rainmerUD d\iver trovato in Omero 1 nivisicì cliis- 

fonti coi noToe tl" Isti tu tori j e ninno ignora quanta inUaenta aves¬ 
se la musica nel sistema della piU.vigorica e platonica edneazicme, 

(2) SicGome questo discorso non dovrebbe essere ideato dal 
inagistraro 5 ma dalla legge; così mi son fatto un dovere indb 

it lìiodoj nel quale dovrebbe easer concepito^ 
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Una sola educazione, simile a quella che voi avete 
ricevuta, poteva liberarvi da tutti questi Uiall. Essa 
sola poteva sostituire l’istruzione all’ ignoranza, le 
verità agii errori. Èssa sola poteva , nella condizione 
nella quale siete nati, liberarvi dal contagio della bas¬ 
sezza 0 de’ vizj ■ Essa sola poteva elevare i vostri animi, 
e renderli degni della virtù. Essa sola poteva riem¬ 
piere i vostri cuori delle grandi ed utili passioni,per 
renderli inaccessibili alle vili e perniciose. Es sa sola 
poteva inspirarvi l’idea della propria dignità, e pre¬ 
pararvi la stima degli altri, eoi rendervi prima sti¬ 
mabili a voi medesimi. Essa sola poteva, in poche pa¬ 
role , rendervi degni dì appartenere ad una città, e 
di meritare il nome di cittadini. 

Voi dovete alia patria tutti questi beneficj. Chi di voi 
sarà ringrato? Che dovete voi fare per non esserlo? 

Siate felici; cercate la felicità; ma non v’inganna¬ 
te nella scelta de’mezzi che ve la debbono procurare. 
Questa è la riconoscenza che la patria esìge da voi. 
Voi sarete felici e grati, se cercherete la felicità nel¬ 
la coscienza dell’innocenza, e nella privazione de’ri¬ 
morsi. Voi sarete felici e grati, se cercherete la feli¬ 
cità nell’occupazione, e non neU’ozìo; nella tempe¬ 
ranza, e non nella crapula ; nella frugalità, e non nei- 
V ingordigia. Voi sarete felici e grati, se cercherete la 
felicità nelle braccia dì una sposa virtuosa, e non di 
una meretrice infame; nei seno della famìglia, e non 
ne’postriboli ; ne’piaceri dell’innocenza , e non ne* 
trasporti della voluttà. Voi sarete Jelici e grati, se sa- 
l’Cte circondati da’frutti de’vostri innocenti amori, e 
non da’ testìmonj de’ vostri delitti ; se V altrui letto sa¬ 
rà da voi rispettato, come sarà custodito il vostro dal- 
Vamore e dall’onestà; se adempirete a’doveri d’uo¬ 
mo e di cittadino, non pel timore delle pene, ma ani¬ 
mati dall’ amore del giusto, e dal rispetto delle leggi, 

Tomo IV» % 
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Voi sarete felici e grati, se cercherete la vostra sassi- 
stenla nel fratto de’vostri sudori e della vostra indu¬ 
stria, e non nelle frodi dell’interesse e ne’raggiri 
deli’avidità ; se preferirete d’ inchinare il vostra capo 
verso il terreno che cól’tivale piuttosto che ìnnaiTzì al 
ricco ed al potente, che vuoi comprare.le vostre bas¬ 
sezze, e pagare la vostra viltà ; se profittando de’ mez¬ 
zi che la natura e l’educazione vi han dato per provve¬ 
dere da voi stessi alla vostra sussistenza, voi non vi ri¬ 
durrete nello stato dì doverla dagli altri ripetere; se 
in poche parole, simili ad una divinità che la solitu¬ 
dine nasconde , e che non apparisce die nel suo tem¬ 
pio, il vostro destino sarà d’é.ssere utili agli uomini è 
di niente loro domandare. Voi sarete felici e grati, se 
la vostra condizione limiterà ì vostri desiderj ; se ì vo¬ 
stri desideri corrisponderanno co’ vostri doveri; se im¬ 
parerete a' perdere ciò die vi può esser tolto; a rinun¬ 
ciare ciò che la virti'i vi nega; a possedere ciò che vi 
appartiene; e ad opporre in questo modo la stabilità 
del godimento alla Iragìlit.à de*beni. Voi sarete felici 
e grati, secerchereté la vostra felicità nella stima del 
savio, e non nell'opinione dello stolto ; se la cerchere¬ 
te nelle grandi e permanenti distinzioni, e non nelle 
picciole ed efmiere; se la cerdierete nella gloria del¬ 
la virtù, e non nella vanità dei vizio. Voi sarete final¬ 
mente felici e grati, se amerete e difenderete la pa¬ 
tria e le leggi che promuovono e proteggono la vostra 
felicità. 

Ss la sua salute vi obbliga a perire per essa voi 
non lascerete d’esser felici nel momento istesso che 
precede ed accompagna questo sacrificio. Dominati 
dalle passioni virtuose e grandi, Uberi da tanle opi¬ 
nioni erronee , voi lo sarete anche da quella che dà 
tanto prezzo alla vita. Terminandola sì utilmente sì' 
gloriosamenffe, voi non crederete dì finire ma di co- 
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Uiinciare. Voi avole già imparalo a eonoscefe ed a sen.^ 

tire, che la morte eh’è iUermine delia vita del vile 
e del malvagio, è il principio di quella del virtuoso e 

deireroe. ^ , i 
Fi<j'ìi delia patria, ecco ciò che la vostra madre esi- 

ffe da voi. Essa vi ha preparata la strada che vi deve 

condurre alla felicità, essa ve ne^ha somministrati i 

mezzi. Se voi ne profitterete, i suoi beneficj saran com¬ 

pensali , le sue cure saran pagate. Avvicinatevi dun¬ 

que al trono, dove sou collocali i decreti e l’espres¬ 

sioni delia sua volontà j poggiate la vostra mano sul 

codice delle sue leggìi ed in quest’atto solenne fate 

che il vostro cuore ratifichi la promessa che le vostre 

labbra proferiranno, di non vivere che per lei 
Olii il magistrato sospenderà il suo discorso ; discen¬ 

derà dal suo trono per passare sii quello, ove è ripo¬ 

sto il codice delle leggi ,; e tenendo li venerando libra 

tra le mani, intuonerà il cantico a questa cerimonia al¬ 

lusivo che sarà da’ musici proseguito. Intanto gli al¬ 

lievi r uno dopo r altro saliranno sul trono, e poggian¬ 

do la loro mano sul codice , proferiranno l’indicata 

^ Terminato il cantico, il magistrato ^ritornerà sul 

suo trono, e manifesterà l’emancipazione, conchiu- 
dendo nel Seguente modo il suo discorso. 

<c Cittadini, fidata alle vostre promesse la legge, 

vi chiama con questo nome,ed^ÌQ, colla sua autorità, 

■e ne conferisco i dritti-1 tredici anni che avete pas-^ 

sali sotto la nostra educazione, non han servito ad al¬ 

tro che per disporvi amerilarli. Dipende oggi da voi 

di mostrare d’esserne degni. Sotto T immediata vigi¬ 

lanza de’ pubblici educatori voi non avete potuto dar¬ 

ci che speranze. La posteriore vostra condotta può so¬ 

lo rassicurarci. Lontani da’nostri occhi, abbandonati 

alla sola direzione della legge , voi dovete fare le 
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sire veci su ài voi iijedesimi. Voi dovete essere il ma- 

gistrato ed il custode ; voi dovete esaminarvi, spiarvi, 
dirigervi ; voi dovete su di voi medesimi-ereditare il 
nostro ministero e le sue cure 

Finito COSI il discorso, il magistrato dìseeiiderà di 

nuovo dal trono; ed a’piedi dell’altare, nel inenlre 

che i musici canteranno l’inno della concordia , il ma¬ 

gistrato e gli allievi si daranno a vicenda gli amplessi 

della pace. Questo sarà il termine delle solennità e de* 

riti che accompagneranno la pubblica emancipazione. 
Gli allievi usciti dal tempio verran condotti nel luo¬ 

go destinato alla pubblica mensa, nella quale prese- 

dera il magistrato istesso. Al pranzo succederanno i 

militari esercizi , dopo de’quali ciaschedim allievo Sa¬ 
ra inscritto nel libro de difensori della patria,e sarà 
Congedato (i). ^ " 

CAPO XVL 

Mezzi da supplire alle spese che richiede questo 

piano di popolare educazione, ^ 

.r reveniamo la piC, forte obbiezione che si potreb- 
be fare ai proposto piano. Togliamo, qnanto s^Ì può 

lo. 1 ortifichtamo le speranze del saggio, ed indebolì, 
mo le opposizioni delio stolto e deli’inìquo 

pendenza de’padri i fìiirlt IWmIÌ 
dritti della patria potentà deLhono tsser ^ preziosi 
ti dalle civili Jcggirisral indiche. 
relative a rpiest importante ocr»ettr> della t • ^ nostre idee 

«4.0 di 4„„i , d,i ™ ta l. „ „ell. 
Ilo esposto nel princìpio {stesso (iella mia oi>era*”?('* éi-iorro/o ohe 
mente congetturare (jiiali sono ie mie idre, e on’.ll"* 
PJ sulla patria potesti,, e i rig,„rdi eh. le llógi ù7e‘hEóno‘‘ 
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Un governo spende in un oggeLlo tesori Imnicnsi, 

Ouasi tutte ìe sue rendita sono a quest’oggetto impie¬ 
gate. I vantaggi che ne rgccogiie , noTi sono ohe appa- 

l'criti i i mali ohe produce, sono reali, numerosi,mor¬ 

tai t. Una fatale miseria nei popolo, un immenso vuotq 
nella popolazione , una considerabile perdita di brac¬ 

cia nell’agrieoi tura, nelle a rii e nel epiiimercìo; un 
ostacolo idia corFezióne de^cosLumìi un sostegno ed 

un Joinento vigoroso alla loro depravazione, i.in poten¬ 

te appoggio dell’ oppressione e dtUa servitù ^ ed ua ar- 

ffliie pei'nmipso iimalzato coiìtro la civile lineria , noii 

souojchejina parte de-mali i più sens.ibirre ì più im¬ 

mediati, che si comprano co’ tesori immensi a qupt’Qg- 

o-etto impiegati. Quelli che scnp meno sensibiri e me- 
?io Immediati, e che per brevi Là lo tralascio, iìon so¬ 

no nè meno copiosi, nè meno spovenLeyoli, 
Una diversa destina?:ìone che si desse a questi teso¬ 

ri • un uso diverso diesi facesse di questa parie la più 

considerabile delle pubblicha rendile, potrebbe pro¬ 
durre 1 seguenti beni; iliìsico ed il inorale del popo¬ 

lo mifl'ìlorato; una gran parte de’mali che sovrastano 

alr UNO ed al!’altro , nella più bella età.dell’uomo, 

lirevenuti ; V agilità , la forza, il coraggio aurnenlati; 
i’ic^iiuranza e gli errori dissipati; le più utili verità 

j,isoliate e dilViise ; ìi contagio della bassezza e de’vi, 

■ qiJ.jodito in quell’ età , nella quale è più pernicioso e 

■più rret[uetile ; l’idea della propria dignità, e le gran¬ 

di passioni inspirate in quella classe , che per la sua 

(lesi.inazione n’ è bi più aliena ; la perrezionedeìragrv- 

coltnra c delle arti favorita dalle pratiche islruzioni 
ricevute nell’infanzia e nella prima gioventù; le uLv 

|1 scoverte, a queste relative, introdotte con questo 

istesso mezzo; Fabborrimento all’ozio inspiralo col- 

y abito dell’ occupazione ; i mezzi, onde provvedere al¬ 

la s us si s te n z a i odiv id u a , n i ol ti pi 1 c ali ; 1’ j n dus t ria n 

- 'ronzo /f/ ■ ■ 5 
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zionaìe aiiraentaLa; i’arte di difendere la patria e la 

cognizione di quella parte delle sue leggi die regolai^ 

debbono la condotta dell’individuo, rendale comuni 

a UUt’ì suoi cittadini ; in poche parole, i vantaggi che 

avevano g|i antichi popoli su i moderni, combinati cou 

quelli chè i.moderni lian sugli antichi; Tenergia de’ 

piccoli stati comunicata alle grandi nazioni; la virisi 

della repubblica inlr’odotta nella monarchia; ecco i 

bèVi che ottenersi potrebbero con un miglior uso de’ 
tesori de’ quali si è parlato. 

Principi deU’Europa, se volete liberare i vostri sud¬ 
diti da tanti mali, e colmarli di tanti beni, abolì Le le 
truppe perpetue (i), ed educate il popolo, t tre qsjar- 

ti delle vostre rendite che voi impiegate per pagare 

tanti mercenari oziosi, basterebbero forse abbondan- 

‘ temente per supplire alle spese del proposto plano di 

/ popolare educazione. Il popolo le pagherebbe volentie¬ 

ri 3 qsiando queste fossero destinate a sollevarlo, e non 
ad opprimerlo; a nobilitarlo, e non a deprimerlo; a 
nudrire, istituire, ed educare i suoi figli, e non a com- 
prarJi come schiavi. La prestazione di tutte queste con¬ 

tribuzioni , invece di diminuir le nozze col celibato , 

e co’vizi miglìaja di esseri, e la popolazione 

colia miseria , che il loro mantenimento ed il loro ozio 
cagionano negli altri, favorirebbe e le ime e l’altra 
e èolla raigliorazione dèi fisico e del morale del popo¬ 

lo , si necessaria alla conservazione, come alla molti¬ 

plicazione degli uomini, e co’soccorsi che somministre¬ 

rebbe alla condizione de’padri, liberandoli danna 
gran parte delle spese che richiede il nud ri mento de’ 

hgli, e dalle cure della loro istruzione e delia loro eda- 

<'0 n ItUoc^si ramìmnuvh y che tutto ciò eli? si è trin acct'n 
nato sii^inali che dipendono d^l sistema presente delle trn 
perpètne j è stato da me provalo in varj Jiiog’u de) 11 

f/ufisf opera ^ t fiùd'o^nì 3^\tTO n^l capo 
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cagione- L’agricoltura, le arti ed il commercio, in ve¬ 

ce di languire sotto la privazione di tante miglia]a dì 

ìaraccia oziose, riceverebbero un nuovo soccorso dal^ 

raccrescimento della forza, dell’attività, deÌFistru¬ 

zione e deli’ industria del popolo. I costumi, invece di 

corrompersi in mezzo a’vizj d’una soldatesca oziosa é 
celibe, riconoscerebbero il loro principale appoggio iii 

una educazione di questa natura, L’autorità privad’li¬ 

na forza permanerne, e sempre pronta a difendere e 

sostenere i suoi abusi, rimarrebbe allora ne’limiti dal¬ 

la costituzione fissati, e si vedrebbe costretta a rispet¬ 

tare la civile libertà. Il dispotismo, questo corpo tras¬ 

parente e fragile, a traverso del quale si veggono le 

forze che lo circondano, sparirebbe allora dall’Euro¬ 

pa ed abbandonerebbe i suoi spazj alla moderata e vi¬ 

gorosa monarchia, così propìzia' alla sicurezza del po¬ 

polo, come a quella del monarca. La patria avrebbe 

de’cktadini in tempo di pace, e de’guerrieri robusti, 

coraggiosi ed addesIrati, in tempo di guerra. Invece 

di quegli spettri annichiliti dall’ozio, da’ vizj e dalla 

fame invece di quegli schiavi stipendiati che compon- 
<roao oggi le nostre armate, essa opporrebbe allora al- 

f’inimico uomini avvezzi alla fatica, all’intemperie del¬ 

le stagioni, agli esercizi che accrescono il vigore e Fagì- 

ìità d^e membra, animati da passioni virtuose e gran¬ 

di e meglio di quelli istruiti ne’ militari esercizi. 

fensore Juito della patria ogni cittadino sarebbe a par¬ 
te dì cjuesto sacro dovere. Le leve forzose non sareb¬ 

bero allora i funesti esordj della guerra; la violenza 
non accompagnerebbe la tromba che chiama ì cittadi¬ 

ni alla difesa della patria ; ed il suo suono noti sareb¬ 

be seguito dal pianto e dal delitto. Finalmente la na- 

zione”intera armata per la sua difesa, darebbe a’pìc- 

coll stati maggior forza per difendersi, che non avreb- 

bcro per attaccarli i pia vasti imperi ; e le due, otre 
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potenze avide ed ambiziose deli’Europa, si vedrebbe-^ 

ro allora costrette a rinunciare al disegno che ban ba- 

Btahlemente manifestato, di dividerseli come una ere¬ 

dità loro trasmessa dalla preponderanza della forza, 
e dal disprezzo di tutti i dritti e di Lutti ì doveri. 

Ecco i vantaggi die eli penderebbero da questo salu¬ 
tare cangi amen lo nella destinazione della parte più 

considerabile delle pubbliche rendite. L’ educazione 

della seconda classe., regolata anche dal magistrato e 

dalla legge, non avrebbe bisogno degristessi mezzi per 

eseguirsi. Questa, come si è detto, a dilTerenza deU’al- 
tra, non dovrebbe sostenersi a spese dello stato, ma 

degl’ individui. Il seguente capo ne mostrerà le rao-io- 
ni ed i vantaggi. 

{NB.) Non i^oglio tras-curarc d’aovertire^ che pres- 
so quelle nazioni, oue il proposto mezzo non bastereb¬ 
be a proi^^edere a tutte le spese di questo piano di po~ 
polare educazione, il governo potrebbe trovare, onde 
supplire allo sbilancio, in varj altri mezzi, tutti uguale 
mente utili ed efficaci, e tutti da questo legislativo si¬ 
stema ùguaimente dipendenti. La vendita de'de7nanj 
che, come si è mostrato nel ii. libro di ((uest’opera , 
sono cosi perniciosi all'agricoltura eduli' industria • 
una giusta c ragionevole diminuzione delle rendite del 
sacerdozio che nascerebbe dal sistema istesso , che noi 
proporremo nel seguenté libro, nel quale gl'interessi 
dell'altare e quelli del. trono, quelli dei sacerdozio e 
quelli dello stato verranno, come io spero, luminosa¬ 
mente conciliati ; la soppressione di tan.:e casse di mi¬ 
sericordia che si trovano stabilite ih molte nazioni che 
promuovono l'ozio, invece di soccorrere l'indigenza' 
e che diventerebbero anche pid superflue, quando le 

leggi irn.pcdiscono la miseria , invece di produrla ■ fi 
nalmente l'accrescimento del pubblico erario che dì 
penderebbe dal sistema delle contribuzioni da noi pie 
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posto nel ir* libro dii quest’opera, col quale il popo¬ 
lo pagando molto meno, il principe esigerebbe molto 
di pid ; tutti questi mezzi, io dico, uniti al princi¬ 
pale , del quale si è parlato, renderebbero questo pia¬ 
no eseguibile in qualunque popolo è presso qualun¬ 
que stato. 

Fine del Tomo quarto. 
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Capo xlv. Seconda classe. Delitti contro il sovrano, e prima 
di ogni altro, esposizione dell'antica e uiodernalegislazio- 
ne rfgilardo a quest’ oggetto. Pag^ 

Capo xtvr. Proseguimento dell istesso soggetto su quello che 
si dovrebbe fare. 

Capo xnvii. Terza classe di delitti. Di quelli clié si commet¬ 
tono contro l’ordine pubblico. 

Titolo /. De’ delitti contro la giustizia pubblica, 
Titolo lì. De’ delitti contro la tranquillità e la siciirezta pub- 

Mica. , , , , 
Titolo Derelitti contro la salute puMhca. 

Titolo /r.'De’delitti contro il commercio pùbblico. 
Tìtolo V. De’ delitti contro l’erario pubblico. 
Titolo VI. Derelitti contro la continenza pubblica 
Titolo VIT. De’ delitti contro la polizia pubblica. 
Titolo Vili. De’ delitti contro l’ ordine politico. 

20 

36 
37 

43 

49 
5r 

65 
q'itolo ym. ... ; 6- 
Capo xLvni. Quarta classe.Dc delitti contro la fede pubblica. 7^ 
Capo xlix. De’delitti contro iMntto delle genti. Quinta cìasse.^S 

'Capo l. Sesta classe*^® delitti contro 1 ordine delle fainislie %/. 
iMntto delle genti. Quinta classe,78 

Hapo o. acai-a -^ ordine delle fainislie, 
C\^>o LT. Settima classe. De delitti contro la vita e la persona 

de’-Pi'ivati. . 1 
Tato in. Ottava classe. De delitti contro la dignità del ‘dt- 
^ tadino, o sia degl’ insulti e degli oltraggi. ' , 
Capo tiii. Noo’rt De’delitti contro l’onore del 

tìj 

113 
citta¬ 

dino. ii3 
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riguardano V f^dncuzione ^ i cosUmi 

e i' cscrtìzioni^ puòòlica, 

PAR T E PRIMA 

DSLLII leggi CKB KIGUARDAUO EDUCAZIONE, 

Capo I. Introduzione. ^ 
Capo n. Ile’vaiua§si t'iella necessità di una pulibUea 

Capo m. Dell* universalità di questa pubMica eductEÌone. iSS 
Capo iv. Della possibilità di (jiiesta in'-rapresa. 187 

Capo V. Ripartiiione del popolo, , 

Capo vi. Differenze generali tra l’edocanone delle due classi 
pnncipaUs nelfe quali si è diviso il popolo. _ *9» 

Capo vii. Vedute generali sull'educazione della prima ciasse.iga , 
Capo vni. Stabiliinenti relativi all'aKJinissicoe e ripartizio¬ 

ne de’fanciulli di questa prima classe ^ ^ 

Gàpo IX (jr^'n^r5ilL Cuuc?,ziOii^ 
prima classe, 

Articolo /. Del nndrimcnto, ai ^ 
^rticoio//. Del so.noo. 
.Oracolo Df. Del vestimento e della nettezza. ai? 
yirticoio/i^. Degli esercizj. 2i9 
,4rticoioKDcll^inne.sto del vacuolo. _ sub 
CAPO X. Generali regolamenti sull educazione morale deli-, 

prima classe. _ 
Artieoìo 1. Delle istruzi&ri e dt dii corsi morali. i So 
A -ticoloìl IhW’ei.am-: ^4® 
^■•(seitfo //'• Lttfne da proporsi peianc.uUi di questa class e, a4'* 
Jrtù.'' ir 2f> 

A. t^ccìo V. De’gaUigiii. sojy 
Jirtuolo ri. Della religione. ^ , 'i*56 
Capo si. Generali regoiainenti sull’educazione scientifica 'it 

que^tSi cissjìvt 
Capo xn. Particolari istruzioni pegli allievi delle varia classi. 

secondarie, nelle quali questa prima classe si « suddivisa. z'jT, 
Capo XI u. Della ripartizione delle ore, 

Capo xiv. Durata dell’educazione di questa prima classe, e 

suo termine, , ,, 
Capo xv. Delle solennità die accompagnar dovrebbero la 

.Mibbliea emancipazione, e del modo, coi quale dovreb- 
‘be essere dalla legge regolata e diretta. ^ 

Capo xv i. Mezzi da supplire alle spese che richiede questo 
piano di popolare etlucazione. gjjg 
^ Fine deli' Indice (Fsl Tomo (juarto. 
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énei-e 

dei- 

servato, il giovaìie libertino non troverebbe chi alTidar 

gii volesse quelle soninie die T avaro gli accorda ogr 

gi ad enorini usure sotto gii auspic] dì questa persona¬ 
le coazione; e l’avaro che 
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Itssì han voluto sempre andare direttamente allo- 
ro oggetto, quando dovèvano andarvi per la strada più 
eurva. Essi hanno lesa la libertà dell’ uomo , e sinarri- 
• il loro scopo. Contenti di aver punito il vizio essi 


